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CONOSCENZA ED ESPERIENZA
D1 FRONTE Al PROBLEMI DELLA METAPSICHICA

L ’increm ento che lo spiritualism o speri men tale ha avuto in questi 
ultimi tem pi, m algrado i g ra v i e numerosi ostacoli, im pone il com- 
pito d ’esam inare questo alia  luce delle conquiste sino ad o g g i rea- 
lizzatesi sul terreno filosofico oltreche scientifico, e, piu particolar- 
mente, delle d iverse teorie della conoscenza. S id ira , a  ta le  proposito, 
che prim a di stab ilire  delle relazioni e di fare dei raffronti tra due 
cose e condizione indispensabile che esista  il m edesim o grado d ’ob- 
b iettivita scientifica tanto dall’una quanto dall’a ltra  parte. Ora, se 
l'esigen za delle indagini sul valore della conoscenza um ana e uni- 
versalm ente ed ufficialm ente penetrata nel m idollo d ella  nostra cul- 
tura, e lecito alFermare altrettanto nei riguardi dello  spiritualism o 
em pirico o, m eglio, di quel com plesso di nozioni che, orm ai per quasi 
unanime consenso, passa sotto la denominazione di « m etapsichica* ? 
P er esser piu espliciti, la  consistenza di detto spiritualism o, nel 
senso di essere stata raggiu nta la corroborazione sul terreno gno- 
seologico delle dottrine che costituiscono il credo comune d egli 
spiritualisti in genere — senza pregiudizio delle innum erevoli mo- 
dalita di tale credo —  e o non e all’altezza dei risultati conseguiti 
sperim entalm ente attraverso  il m edianism o, risultati la cui impor- 
tanza non puo esser piu m essa in dubbio d agli uomini di cultura 
della  nostra epoca, dopo cost grande m esse di m ateriali raccolti a 
conferm a dei fenomeni m edianici ? L a  dom anda sem bra, non c ’e 
che dire, giustificata, ma non b isogna soprattutto dim enticare che 
nelle cose dello Sp irito  occorre procedere con metodo si, ma senza 
preconcetti, tenendo conto che non son rari i casi nella storia di 
scoperte e conquiste, in ogni ramo dello sc ib ile  e della vita civ ile , 
a cui si e giunti con l’o ltrepassare quelle ch’erano reputate verita 
orm ai acquisite alia  scienza umana, e sulle quali non era piu per- 
m essa la benche m inima om bra di discussione. Inoltre, b isogna
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m ettersi bene in mente che non c ’e una sola « v ia  m aestra » che 
conduca alia  V erita , ma a questa si puo arrivare per tanti e tanti 
sen tie ri! Ostinarsi, come s ’e fatto e si continua a fare, a non « re- 
sp icere finem », ma badare principalm ente alia scelta dei mezzi piu 
piacevoli e piu eleganti per cam m inare, sign ifica non ag ire  nel- 
l’ interesse del V e ro ! E  qui agg iu n go  che se non si fosse r ifu gg iti 
da un sim ile, chiam iam olo cosi, m achiavellism o spiritualistico, si 
sarebbe senza dubbio molto piu avanzati di quel che non siam o 
sulla via dello Spirito .

S e  riguardiam o lo spiritualism o nelle sue forme ed espressioni 
piu moderne, al lume delle questioni di spa/.io, tempo, continuo a 
quattro dimensioni, teoria della re lativ ita  nei suoi sviluppi filoso- 
fico-matematici, lo vedrem o m ettere in evidenza certi suoi aspetti 
caratteristici che rim arrebbero certam ente all'oscuro quando tutte 
le v ie  d’accesso al regno dello Spirito  non fossero lasciate aperte. 
Questi aspetti, ancorche conformi alia  logica e al buon senso, po- 
tranno fornire ancora una volta m ateria di « sorriso » per m olte 
anime forti del nostro tempo, ma non bisogna sco raggiarsi per 
cosi poco.

Le dottrine filosofiche moderne — e inutile negarlo —  sono 
tutte, in m aggiore o minore proporzione, discendenti di Em anuele 
K ant. II filosofo che non prendesse o ggi il criticism o kantiano come 
punto di partenza per le sue speculazioni, sarebbe sicuram ente tac- 
ciato per lo meno d’ ingenuo. L e  poche correnti di pensiero che 
fanno eccezione a questa regola, quali, per esem pio, la neoscola- 
stica e il realism o am ericano di questi ultimi tempi sono accusati 
— e giustam ente, almeno secondo il mio parere — la prima, d ’es- 
sersi irrig id ita  in un astratto form alism o e in posizioni ormai sor- 
passate, e cio essenzialm ente a scopo apologetico, cioe di difesa 
d ’una religione d’autorita; la seconda, d 'ingenua mania d ’opposi- 
zione e di reazione, inquantoche il valersi di vecchi m otivi, tante 
e tante volte portati in discussione per criticare dei punti di v ista  
che, per la m aggior parte dei filosofi e degli scienziati, hanno se- 
gnato e continuano a segnare un vero progresso nclla scoria del 
pensiero umano, e vera e propria ingenuita.

Il gran merito di Em anuele K an t consiste principalm ente nel- 
l’aver m esso in rilievo  la potenza dem iurgica dello Sp irito  nel 
crearsi la propria esperienza, nell’appropriarsi continuamente d’una 
sem pre piu vasta porzione di reale per elaborarla e fo gg iarla  a 
seconda della propria capacita. E  giustam ente eg li chiam o lo spa- 
zio e il tempo forme « a priori » dell’ intuizione sensibile, com eche
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la  nostra esperienza non possa astrarre da quelle determ inate form e 
entro le quali solo e possibile in quanto esperienza umana. M a 
chi non vede che esse form e sono un qualche cosa di realm ente 
inerente alio Sp irito , quasi, si puo dire, i suoi strum enti per acqui- 
stare  nozione della realta ? Non si vorra , credo, negare « l’altro » 
d a llo  Sp irito , altrim enti si andrebbe a  cadere in un vano e dispe- 
rante solipsism o. P ercio  conoscere equivale a  « spiritualizzare » i 
dati delle nostre sensazioni, tenendo calcolo che queste ultim e sono 
prodotte in noi da im pressioni d ’un « quid » a  noi esteriore. B i- 
so gn a  pero tener presente che non si acquista conoscenza d’una 
co sa  nel senso di poter questa riflettere i suoi intimi caratteri nello 
specchio della mente, m a quel tratto di realta che si trova  entro 
il ra g g io  d’azione d’ogni m onade spirituale, riceve  l’ im pronta di 
q u est’ultima, cosicche si deve dire che non si ha « scientia » vera, 
bensi « conscientia » dell’essere. Infatti, tutto si rende noto a  noi 
in term ini di coscienza o, con altra  parola, di Spirito , per quanto 
— e bene ricordarlo —  la realta  conosciuta sia espressione « par- 
ziale » e non « totale » dello  Sp irito  stesso, riducendosi il lavoro 
di questo all'app licazione delle proprie le g g i o categorie ad un 
« che » d 'ignoto in se, m a che si presenta a  noi come g ia  sotto- 
posto ad una precedente elaborazione psichica, essendo da noi in- 
tuito sotto le forme di tempo, spazio e m ovim ento. O ggi non si 
dovrebbe prescindere dal riguardare le cose sotto un tale aspetto 
critico, ma purtroppo non si puo in questa, com e in tante altre 
circostanze, non tener conto dell’influenza dell’abitudine e dell’am- 
biente che, com e sappiam o, ci riportano sul terreno del realism o, 
cioe fuori d ell’ordine d’ idee della filosofia moderna.

A i fini che ci proponiamo, sara tuttavia abbastanza interessante 
m ettere in relazione il punto di v ista  accennato (critico) con qual- 
cuno dei m assim i problem i che affannano l’nmanita pensante, e 
che costituiscono indubitatam ente il principale oggetto  di studio e 
d ’ indagine dello sp iritu alism o ; per esem pio, il fenomeno della morte 
che ag li uomini si e sinora generalm ente presentato come avente 
in se un che di ripugnante e d ’irresistibilm ente pauroso. V ediam o 
ad ogni momento scom parire coloro che ci stanno attorno, la qual 
cosa c ’ induce a fare un ragionam ento di questo g e n e re : l’ indivi- 
dualita cosciente X, con cui ero in rapporti di conoscenza e della 
quale possedevo una certa serie d ’esperienze, che conoscevo, cioe, 
con quelle tali caratteristiche che me la facevano apparire come x ,  
in un determ inate punto coincidente della « mia » e della « sua » 
d u rata  psichica (da non confondersi col tempo nel suo sign ificato
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ordinario), ba cessato ora di fornirm i quelle rappresentazioni e quelle  
esperienze che mi a v e v a  sin qui procurato. I.e  m ie esperienze sono 
cam b iate : x  che sentiva, p ercep iva ed ap p ercep iva com e m e ; che 
p ro vava  emozioni per lo stesso m otivo per cui io le p ro v av o ; che 
p iangeva, r id eva nella stessa  m aniera in cui io esercitavo  tali fun- 
zioni, ha cessato di m anifestarsi a me e ag li altri in quella gu isa  
per la quale io e g li altri lo ritenevam o v ivente al pari di noi. 
Apparentem ente non vede, non piange, non si com m uove, non co- 
nosce piu, e insomma, come si suol dire un « morto », mentre io e 
g li altri che abbiam o constatato in lui il subentrare dell’ im mobi- 
lita a lia  m obilita, d e ll’ insensibilita alia  sensibilita, la non conoscenza 
alia  conoscenza, ci consideriam o v iven ti. Insom m a, la  serie di espe
rienze « a » che X  ci forn iva e scom parsa, e in sua vece X ci 
procura le esperienze « /}».  O ra si dom anda; e lecito quel che 
generalm ente si fa, di applicare a  x  in un secondo tempo un or- 
dine di considerazioni « qualitativam ente d iverso » da quello sotto 
cui lo rigu ard avo  in un prim o tem po? Cioe, per usare il lin gu agg io  
kantiano, di rigu ard are X  ora fenom enicam ente e ora noume- 
nicamente ? E ppure , se ben si rifletta, e cio che si fa ad ogni mo- 
mento. Il sentire, percepire e conoscere di X viene nel prim o caso 
trattato come esperienza di me e degli altri, quali so ggetti v i
venti, mentre nel secondo caso il suo non-sentire, non-percepire 
e non-conoscere e considerato com e esperienza non di « noi » 
viventi, ma di « lui » morto. In altre parole, si fa un illecito pas- 
sagg io  dal fenomeno al noumeno. S i dice in fa tti: T izio non si 
m uove, non sente, ne conosce piu, ossia « e morto », mentre a 
rigore si dovrebbe dire che siam o « noi » che non sentiam o ne 
conosciam o piu lui in quel dato modo in cui eg li prima ci appa- 
riva . E  morto si, ma per noi, essendo rotta la concom itanza d’e- 
sperienze, non per lu i! P er poter afferm are il contrario, sarebbe 
d’ uopo am m ettere delle espezienze di T izio senza che questi ne 
fosse soggetto , poiche sarebbe oltre ogni im m aginazione assurdo 
se si osasse pretendere ch’eg li puo aver coscienza del suo non-sen
tire, non-percepire, ecc. Ne risulterebbe cosi una contraddizione 
patente, poiche verrebbe fuori un non-sentito, un non-percepito, 
ecc., che sarebbe un sentito e un percepito , e v ia  discorrendo. 
< )ra, T izio non potrebbe esser soggetto  di sue esperienze « dopo 
avvenuta la sua morte », se questa, com e pretendono i naturalisti, 
equivalesse ad una caduta nel nulla, come ugualm ente non potrebbe 
esserlo prim a della sua nascita. L ’ab baglio  sta nel credere che 
possano esserv i forme d ’intuizione, schemi e categorie  intellettive,
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una possibility d ’esperienze insomma, astrazione fatta d ’un sog- 
getto che sperim enta. L a  cosa, di per se troppo evidente, potra a 
molti sem brare paradossale per non dire sofistica, m a se a ll’uomo 
fosse possibile pensare senza preconcetti (il che, come ripeto, e 
un pio desiderio, dovendosi in ogni caso tener conto d ell’ influenza 
di quegli im portantissim i fattori dell’evoluzione che sono l’ abitu- 
dine e l’ambiente) si accorgerebbe che il ragionam ento piu sopra 
fatto e inattaccabile sotto l’aspetto gnoseologico.

S i puo dunque afferm are, senza paura, che la m orte, nel sign i- 
ficato sotto cui e contem plata dai naturalisti, non esiste, e un’ il- 
lusione pura e sem plice, ma cio non vuol dire che abbiam o per- 
corso tutto il cam m ino per giun gere a lia  p rova d ecisiva della so- 
pravviven za e dell’im m ortalita individuate, di cui siam o ferven ti 
sostenitori.

Secondo me, ha perfettam ente ragione l’A lio tta  quando, par* 
lando appunto dell’esperienza in relazione a ll’etern ita delle anim e, 
esce fuori a  dire che « una fase, per quanto rudim entale e indif- 
ferenziata non si puo pensare se non nella form a so g gettiva  » (i). 
L e  incongruenze del naturalism o m aterialistico  nell’assum ere la 
natura, il mondo esteriore com e un qualche caso di esistente in 
se e per se prim a e dopo l’elaborazione conoscitiva da parte della 
nostra mente, sono orm ai ben note ai filosofi, anche a molti posi- 
tivisti che rigettano o g g i, alia  pari d egli idealisti, questa conce- 
zione ingenua dell’E ssere . Non si tien conto che il « prim a » e il 
« dopo », in tanto hanno un senso afferrabile, in quanto si affac- 
ciano uniti a stati di coscienza d’ un soggetto  di un’anim a sen sitiva 
e intelligente. Ne vale  obbiettare che l’ insiem e d’esperienze della 
monade X , durante la sua v ita  terrestre, potrebbe passare, m orta 
questa, nella monade Y , poiche prim a d’essere in X , esse espe- 
rienze avrebbero potuto inerire alia  monade z. Ma le esperienze 
di X , come tali, non potrebbero essere ne quelle di Y, ne quelle 
di z, poiche, in tal caso, queste ultim e, sebbene esperienze di 
qualcuno, rispetto a quelle di x  non potrebbero avere che il va- 
lore di zero. Sarebbero si di Y  e z, ma di questi com e soggetti 
senzienti e pensanti nell’ atto in cui sentono e pensano, e per g li 
altri soggetti N che ne hanno nozione quando si trovano con essi 
in coincidenza em otiva e in tellettiva (quando siano sullo stesso 
piano di coscienza); ma per x  e per i soggetti N, collocati sul 
piano di x ,  sarebbe lo stesso che non esistessero, e si ricadrebbe

(i) A . A lio t ta : La guerra eterna e il dramma dell'esistenza. Napoli, pag. 10 1 .
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percio nella posizione naturalistica. D a cio  mi scm bra lecita l’ illa- 
zione che ogni so ggetto  conoscente e agente non possa aver fine, 
anche se, in una m aniera im perscrutabile per il nostro conoscere 
abbia avuto principio; e che cio che noi chiam iam o nascita e morte 
non sia il so rgere  d ’un « che » dal nulla o il ritorno dello stesso 
nel nulla, dato che il nulla non potrebbe essere oggetto  di alcun 
soggetto , bensi lo sviluppo continuo d'un com plesso di esperienze 
integrantisi inccssantem ente in ciascuna monade. S i avrebbe cosi 
lo svo lgers i d ’una m atassa o, per m eglio dire, d ’ innum erevoli ma- 
tasse che potrebbero entrare in rapporto tra loro, arm onizzarsi, 
solo quando vi fosse concom itanza nei punti d ’arrivo  del loro s v i
luppo, il che vuol dire, in lin gu agg io  piu sem plice, quando i so g  
getti fossero giunti alio  stesso stadio d’evoluzione. Il fatto che la 
v ita  m ia e d egli altri apparisca alia  m ia e a ll’altrui mente come 
un punto collocato tra due zeri, c  il risultato d’ un illecito passag- 
g io  dal fenom eno al noumeno che, com e ancora ripetiam o, la no
stra mente fa per m otivi d ’abitudine, di « m ilieu », ecc.

S i crea cosi l’ assurdo di ritenere il « nulla » com e un < qualche 
cosa d’ in se  e per se » ;  si attribuisce al non-ente un valore onto- 
logico, m entre non e che un puro concetto logico-m atem atico inap- 
p licab ile  a ll’esperienza, perche cadente al di fuori di ogni intui- 
zione sensibile (spazio e tempo). S iccom e, anche in questo caso, la 
nostra mente non puo sottrarsi a ll’esigenza d’una rappresentazione 
e d ’una schcm atizzazione, cosi siam o propensi ad im m aginare que
sto « n ih il» come una realta rappresentabile e sperim entabile. 
m entre se fosse cosi non si avrebbe piu il « nulla t ,  che, psico- 
gnoscologicam ente, sign ifica  appunto assenza com pleta di sensa- 
zioni e di percezioni, e quindi di conoscenza.

A n ch e senza tener conto che per il perfetto incosciente un mi- 
lionesim o di secondo e m ille m iliardi di secoli sono perfettam ente 
la  stessa cosa, il ritenere tale stato d’ incoscienza com e un « che » 
prolungantesi nel tem po e un non senso.

D a quanto abbiam o detto si rileva  che cio che noi chiam iam o 
« morte » non potrebbe in alcun modo essere la cessazione del- 
1’ « io », della coscienza, e cio perche del nulla nessuno puo avere 
esperienza, essendo esso, com e abbiam o visto, un’astrazione della 
nostra mente. Che l’uomo, in ogni epoca della storia, tra le tante 
teorie abbia potuto escogitare  anche quella del com pleto annien- 
tam ento della  psiche (il m aterialism o, com’c noto, non e un si- 
sterna proprio della nostra c iv ilta  moderna e occidentale, poiche 
m aterialisti ve  ne furono tra g li antichi Indiani, A ssiri-B ab ilo nesi,

8
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Cinesi, E giz ian i, E b rei, G reci e Rom ani) e solo sp iegabile pel fatto 
di un’ inerzia m entale da parte di taluni che impedi ai m aterialisti 
d ’allora, e continua ad im pedire a quelli d ’o g g i, di elevarsi al di- 
sopra delle loro sensazioni. L a  v ista d ’un cuore che piu non palpita. 
di polmoni che piu non aspirano aria, di organi che piu non funzio- 
nano, di corpi umani senza m ovim ento, fecero, e fanno credere in 
un corrispondente annientam ento della coscienza. Chi pensa siffatta* 
mente, non fa  caso a quali assurdita va  incontro con tale am m issione.

In fondo, i naturalisti-m aterialisti hanno costituito in ogni epoca 
l ’eccezione, e il profondo sentim ento dell’ eternita deH’ « io » ,  cost 
potentem ente radicato nella natura umana, e riuscito sem pre a pre- 
valere. Quando l’ uomo sara  giunto a conoscere il valore profondo 
della v ita  e a  form arsi un concetto piu adeguato della propria 
esperienza, in altre  parole, a conoscer m eglio se stesso, contem- 
p lera quel fenom eno che g li appare come cessazione di ogni pen- 
siero e di ogni attiv ita  con ben altri occhi che non quelli con cui 
e solito riguardarlo . L a  concezione naturalistica del fenomeno 
« m orte » dovra lasciar libero il passo a  concezioni piu razionali e 
piu consone a quelPesperienza a  cui o g g i si riconosce — e giu- 
stam ente — di dovere il m assim o rispetto. Sem brera forse strano 
e paradossale che quelle correnti di pensiero, che pretendono es- 
sere piu di qualunque altra vicine all’esperienza, ne siano invecc 
lontane piu di altre ch’esse tacciano cosi frequentem ente d’astratte, 
sofistiche e p egg io , ma e c o s i!

( Continua) REMO F e d i .

1 rapport! delle cose neU’unlt&.

Le parti del mondo hanno tutte un tal rapporto e un tale cnncatena- 
niento le une con le altre, che io credo impossible di conoscerne una 
senza l’altra e senza il tutto. L ’ uomo, per esempio, ha rapporto con tutto 
cio ch’ei conosce. Ha bisogno di luogo che lo contenga, di tempo per 
durare, di movi mento per vivere, di elementi che lo compongano, di calore 
e di alimenti per nutrirsi, d’aria per respirare. Vede la luce, sente i corpi; 
tutto, insomma, si riallaccia con lui. Bisogna, dunque, per conoscere 
I'uomo, sapere donde provenga ch’egli abbia bisogno d’aria per sussistere, 
e per conoscer l ’ aria, sapere per qual parte essa abbia rapporto con la vita 
dell’ uomo... Essendo, dunque, tutte le cose causate e causanti, io stimo 
impossible conoscere le parti senza conoscere il tutto, non altrimenti che 
conoscere il tutto senza conoscere particolarmente le parti.

P a s c a l .



PRECOGNIZIONI, PREMONIZIONI, PROFEZIE
(Coni.: v. fasc. diccnibre 1928, pag. 534 )

CA.SO X L I I I .  —  N ei libri di ricordi autobiografici pubblicati da 
« uomini d’azione » si contengono quasi sem pre incidenti premo- 
nitori o vaticin i che li riguardano personalm ente. E  questo un par- 
ticolare assai notevole, il quale si presterebbe a considerazioni sug
gestive  intorno al com pito che il D estino affida a g li « uomini d’a
zione ». N elle m ie classificazioni si rinvengono num erosi incidenti 
di tal natura, i quali testificano in m erito a lia  legittim ita delle con
siderazioni esposte. M ’induco a  citare ancora un esem pio del genere.

Sotto il tito lo : « The S to ry  of m y L ife  » vennero recentem ente 
pubblicate in In gh ilterra  le m em orie dell’or defunto colonnello 
P hilip  M eadow s T aylo r, l’ eroe della gu erra  di am m utinam ento 
indiano.

E g li  racconta che nel 1853 fu nominato G overnatore-com m is- 
sario di una provincia ad occidente di B o m bay. Il g iorno del suo 
arrivo  a Tuljapur, localita la quale era stata il luogo favorito di 
sua residenza nell’anno 1825, eg li, dopo la colazione, stava seduto 
nella sua tenda, col gom ito appoggiato  sul tavolo, quando vide 
ven irg li incontro un vecchio Bram ino. C io prem esso, il colonnello 
T a y lo r prosegue in questi te rm in i:

Vedendomi solo nella tenda, il Bramino s’ inoltro fino ad accostarsi al 
tavolo al quale stavo appoggiato, e reclinandosi sopra il bastone, mi fisso 
in volto, dicendo: « Siete voi dunque il Sahib Taylor, il quale soggiomu 
qui mold anni or sono? »

Risposi afferinativamente, e allora egli trasse di sotto al mantello un in- 
volto di carte ingiallite dal tempo, chiedendomi se mi ricordavo delle me- 
desime. Le presi e le guardai, rilevando che io avevo apposto la raia sigla 
su ciascuno di quei documenti; ma, li per li, non ricordavo a quale scopo 
lo avessi fatto.

Allora il vecchio Bramino cosi parlo: « Vi siete dunque dimenticato, o 
mio Sahib, che molti anni or sono io trassi il vostro oroscopo, e tra I’altro, 
vaticinai che voi sareste tomato a governarci tra molti anni? Orbene, voi 
lo vedete: siete tomato! Avevo profetizzato il vero. E vi e ben poca dif- 
ferenza tra la data da me vaticinata e il vostro arrivo. Io avevo predetto
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che sareste venuto a governarci tra 25 anni, e la piccola differenza che si 
verifica, e dovuta al fatto che allora voi non mi sapeste fornire una data 
che avevo chiesto ».

Tutto cio era verissimo ; com’era proprio vero che ora tornavo in quella 
regione in qualita di governatore. E in coincidenza col fatto curioso, mi 
ricordai allora quale sorpresa era stata la mia quando appresi che il governo 
di Bombay aveva bruscamente, e senza motivi plausibili, mutato la mia de- 
stinazione, la quale doveva essere Berar, mandandomi invece a governare 
questo distretto occidentale.

La predizione del Bramino la quale appariva gia molto strana, erasi piu 
stranamente ancora realizzata anche nella data prestabilita.

II Bramino cosi continuo: « Vi avevo predetto che nel frattempo sa
reste divenuto un « Raja », ed avreste governato un grande paese per dieci 
anni. E tutto questo sta scritto qui. Guardate, mio Sahib ». Ed egli mi pre
sents) il documento, puntando col dito il paragrafo in cui stava scritta la 
profezia. « Neanche in questo — mio Sahib — io commisi errore ».

10 gli osservai ridendo: « Veramente io non sono stato precisamente un 
« Raja », ma il governatore dello stato di un « Raja », fino a quando questi 
non ebbe raggiunto la maggiorita.

« Fa Io stesso, mio Sahib, voi eravate ugualmente onnipotente, come se 
foste stato un « Raja ». E  a voi, mio Sahib, toccarono le sventure che avevo 
profetizzato. Voi prendeste moglie nelle Indie, e a quest’ora vi sono morti 
la moglie ed i figli. Ne venni informato stamane. Ebbene, mio Sahib, leg- 
gete qui: io 1’ avevo predetto. Avevo visto chiaramente tutto questo, e qui 
sta scritto. Mi dissero pure che voi non siete ricco, per quanto molti sac- 
chi di « rupie » sieno passati per le vostre mani. Ebbene mio Sahib, forse 
che non I’avevo predetto? Leggete q u i* .

E proprio vero — risposi — avete indovinato anche questo. Io non 
sono ricco; anzi, tutto il contrario, ed ebbi a sottostare a grandi sventure, 
come prediceste.

11 Bramino osservo: « Mio Sahib, tutto cio non poteva essere da voi 
evitato; ed e per questo ch’ io lo scopersi venticinque anni or sono. Voi 
siete nato per 1’ azione, le ricchezze e la felicita domestica non era no fatte 
per voi. Se desiderate riprendervi queste carte, io ve le consegnero, ma se 
voi non ne abbisognate, allora permettete che io me le tenga ».

Io non abbisognavo di quei documenti, e lasciai che il Bramino li te- 
nesse per se.

Non faccio commenti, limitandomi ad osservare che non so spiegarmi 
come mai abbiano potuto realizzarsi tutte queste profezie.

Noto come anche quest’altra notevole profezia sia stata formu- 
lata venticinque anni prim a della sua piena realizzazione, mentre 
essa pure si riferisce alio svolgim ento successivo delle principali 
vicende che avrebbero caratterizzato un aintera esistenza individuale .

D al punto di v ista  probativo, e da rilevarsi il fatto  che questa 
v o lta  si tratta di un seguito  di profezie rigorosam ente docum entate, 
in quanto erano state scritte al momento in cui furono form ulate

I I
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nonche debitam ente contrassegnate, l’una dopo l’altra, dalla s ig la  
del colonnello T aylor.

II particolare teoricam ente piu im portante in esse contenuto 
consiste nell’osservazione finale che il Bram ino fece al colonnello: 

Tutto cio non poteva essere da voi e v ita to ; ed e per questo 
ch’ io lo scopersi venticinque anni or sono »; dichiarazione letteral- 
mente fatalista nel senso da me propugnato per la spiegazione 
delle manifestazioni precognitive m olto com plesse o molto lontane 
nel tempo. In altre p aro le : se al veggen te fu possibile leggere  nel 
lontano avven ire  del colonnello T a ylo r, cio d ovevasi al fatto che 
gli eventi principali della sua futura esistenza erano inesorabil- 
m ente preordinati, mentre in am biente trascendentale v i erano in- 
telligenze che li conoscevano, con le quali il Bram ino era perve- 
nuto a stabilire il « rapporto psichico ».

S i r ileva  inoltre un profondo significato trascendentale, e filo- 
sofico nella seconda considerazione con cui il Bram ino term ino il 
suo dire. E g li  osservo : « V oi siete nato per l’azione; le ricchezze 
e la felicita. dom estica non sono fatte per voi ». D al che dovrebbe 
inferirsene che la m issione del colonnello T a y lo r nella v ita  essendo 
quella dell’ azione, eg li a v e va  com m esso un errore creandosi una 
ia m ig lia ; dim odoche le intelligenze spirituali preposte al governo 
dei popoli, corressero tale errore col to g lierg li m oglie e figli. II 
che, dal punto di v ista  delle creature sacrificate, dim ostrerebbe 
quale insignificante valore rappresenti una singola fase di esistenza 
incarnata di fronte a ll’ evoluzione indefinita dello spirito attraverso 
innum erevoli fasi di esistenze incarnate. N el qual caso, da tale piu 
vasta  concezione dell’essere, em ergerebbe un insegnam ento, il quale 
avrebbe per effetto di attenuare 1’orrore in noi suscitato dalle guerre, 
dalle pestilenze, dai cataclism i che affliggono l’umanita. Infatti, da 
una parte dovrebbe inferirsene che tali flagelli sono in realta rag- 
gu ag liab ili ad insignificanti vicende di un attim o nella palingenesi 
ascensionale dello sp irito ; mentre dall'a ltra, dovrebbe in essi rav- 
v isarsi una finalita benefica in rapporto a ll’ulteriore evoluzione della 
sp ecie ; cosi come nella morte dei congiunti del colonnello T aylo r 
d o veva ravvisarsi una finalita utilitaria riguardante un episodio 
nell’esistenza di un popolo; episodio che richiedeva fosse reso pie- 
nam entc padrone di se un « uomo d’a z io n e * . C oncludendo: tutto 
concorrerebbe ancora una volta a dim ostrare la profonda saggezza 
'.li un postulate della filosofia o rien ta le : « Il M ale e un B ene che 
noi non conosciam o ».

1 ’
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CASO X L I V .  —  L o  tolgo dal noto libro  di M rs. K ath arin e  
B a te s : « D o the D ead D ep art? » (P ag . 10 6 -112), ed e un episodio 
che si riferisce a  un oggetto  sm arrito e ritrovato per ausilio  di 
una sensiti va-veggen te , episodio m aggiorm ente interessante in quanto 
per esso si assiste a ll’estrinsecarsi di facolta ch iaroveggen ti, le quali 
si estendono ad un tem po nel passato, nel presente e nel future.

M rs. K atharine B a te s  narra quanto se g u e :

Mi ero recata a Londra a visitare una famiglia arnica residente a Evelyn 
Gardens, e trovai tutti impressionati per un incidente occorso a una loro 
intima arnica, da me non conosciuta in quel momento, ma che per una cu- 
riosa combinazione, conobbi in quella sera stessa. Questa signora aveva 
smarrito pochi giomi prima un grossissimo rubino, di valore inestimabile. 
ch’essa portava in dito incastonato in un anello. Tale pietra meravigliosa 
era il regalo che un grande « Raja » delie Indie aveva fatto al nonno della 
signora in discorso. II che risaliva ai tempi in cui funzionava ancora la 
« Compagnia delle Indie », e quel rubino era considerato in famiglia come 
un vero « tesoro ereditario », non soltanto per il suo grande valore, ma 
eziandio per le associazioni storiche che aveva per la famiglia.

La signora abitava nelle adiacenze di « Elm Park Gardens *. Era uscita 
in un mattino molto piovoso e molto fangoso; ed entrando in chiesa, erasi 
tolta i guanti per non piu rimetterli; quindi aveva fatto acquisti in parec- 
chie botteghe delle vicinanze. Quando fu di ritomo, e suono alia porta di 
casa, avvolta nel mantello impermeabile, con le mani ingombre di pacchi 
e l'ombrello stillante acqua, le cadde lo sguardo sopra la mano destra, e 
con suo grande orrore vide che l’enorme rubino era sparito dall’anello, ivi 
rimanendo in tat to il cerchietto di diamanti in cui si trovava incastonato. 
Deposito i pacchi a casa, e rifece il cammino percorso, entrando per le 
debite inchieste nelle botteghe visitate in precedenza, ma inutilmente. Tor no 
a casa desolata, e siccome in quel giorno vi erano ospiti a pranzo, dovette 
anche sforzarsi a nascondere il proprio stato d’animo.

Appena fu libera di uscire, si reco difilata dalle amiche mie resident! 
a « Evelyn Gardens », informandole su quanto erale occorso, e pregandole 
a voter consultare in proposito una chiaroveggente. Non voleva recarvisi in 
persona, perche riteneva che tali pratiche fossero condannate dalla chiesa, 
e percio, a quel che sembra, preferiva che il rischio morale fosse corso dagli 
altri. Comunque, le amiche mie promisero a Miss X . (la proprietaria del 
rubino) che avrebbero fatto quanto essa desiderava.

La pietra preziosa era stata perduta un mattino di giovedi, e il doraani, 
venerdi, le amiche mie si recarono dalla chiaroveggente Mrs. Chester (l’ in- 
dirizzo di quest’ultima lo avevo fomito io)... Si astennero dal raccontare 
I’occorso, limitandosi ad informare che venivano a consultarla intomo a un 
« oggetto smarrito ».

La chiaroveggente osservo subito: « Non ho bisogno d’altro. Gia scorgo 
nel cristallo di che si tratta: e questione di una pietra preziosa cascata dal- 
l’anello in cui era incastonata ». Quindi rivolse lo sguardo alle clienti, os- 
servando: « Ma non siete voi che I’avete smarrita. La persona che I’ha
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smarrita avrebbe dovuto presentarsi in persona. Cosi come stanno le cose, 
mi riuscira piu difficile entrare in rapporto con lei >.

Comunque sia di cio, essa parve entrare prontamente nell’atmosfera 
psichica di Miss X ., poiche comincio a descrivere una caratteristica tavola 
da pranzo, con gli angoli artisticamente intagliati, tavola che le mie amiche 
riconobbero subito per quella che trovavasi nella sala da pranzo di Miss X. 
Quindi essa osservo: « La pietra preziosa c stata raccolta da un uomo one- 
sto, il quale non sa che fame. E  un artigiano, porta in capo un berretto 
bianco e indossa una giubba da lavoro. A tutta prima egli giudico che l’og- 
gettino da lui raccolto fosse un pezzo di vetro colorato, giacche pareva 
troppo grande per essere un rubino. Comunque lo porto a casa. Io vedo 
I’ interno di questa casa, e scorgo un piccolo scafiale, sul quale egli ha de- 
posto la pietra preziosa, chiusa in una scatoletta da pillole. Voi dovete su
bito pubblicare un avviso di smarrimento della pietra preziosa, affinche egli 
lo legga e si rechi a restituirla all’ indirizzo indicato. Ma I’avviso voi dovete 
appenderlo nelle vetrine delle botteghe prossime alia localita dove la pietra 
preziosa fu smarrita, poiche se lo faceste inserire nei giomali, egli non lo 
leggerebbe »... Quindi Mrs. Chester aflermo positivamente che il rubino sa- 
rebbe stato restituito; e cio presumibilmente, entro cinque giorni. A que
st’ultimo riguardo essa cosi si espresse: « Io scorgo un grande 5 ; deve 
dunque trattarsi o di cinque giorni, o di cinque settimane, o di cinque 
mesi; ma e piu probabile che si tratti di cinque giorni, poiche la scena 
ch’ io scorgo e che si riferisce al momento in cui viene restituito il rubino, 
io la scorgo molto chiara e molto vicina. Ecco cio che mi si presenta: 
« Scorgo una vecchia signora seduta alia tavola da me descritta in prece- 
denza. Essa ha i capelli bianchi e porta una bianca cuffia in testa. Nella 
camera si trovano con lei una persona di servizio e un operaio. Quest’ul- 
timo tiene nelle mani la scatolina da pillole gia da me vista sul piccolo 
scafiale che descrissi. Egli estrae dalla scatolina un batufiolo di cotone, en
tro al quale si trova il rubino. Qualcuno entra nella camera portando in 
inano l’anello in cui stava incastonato il rubino, giacche prima di conse- 
gnarlo, l’operaio vuole assicurarsi che si adatti perfettamente all’anello che 
lo conteneva ».

Con questo ebbe termine la seduta di chiaroveggenza nel cristallo, e le 
amiche mie se ne andarono, dicendo a Mrs. Chester che avrebbero subito 
fatto st am pare gli avvisi di smarrimento, facendoli collocare nelle vetrine 
delle botteghe, secondo le istruzioni rieevute...

Nel prossimo martedi mattina, prima di colazione, Miss X . tornando a 
casa, trovo aperta la porta della sala da pranzo, dove le si prescnto I’ iden- 
tica scena visuali/.zata cinque giorni prima da Mrs. Chester. Eravi sua madre, 
I’operaio, e la persona di servizio, la quale era andata a prendere al piano 
superiore l’anello mancante del rubino.

L ’operaio disse che aveva raccolto il rubino a pochi passi dalla soglia 
della chiesa, in mezzo all’ acqua cd al fango, giudicandolo un pezzo di ve
tro colorato, privo di valore. Comunque, lo aveva portato a casa; e aven- 
dolo ripulito, rimase sorpreso per il suo colore sfolgorante; per cui lo depose 
in una scatoletta da pillole, in attesa di leggere qualche avviso di smarri
mento in proposito. Egli pero aveva dichiarato a Mrs. X . che prima di con-
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segnarlo desiderava gli si facesse vedere I’anello in cui si trovava incasto- 
nato. Ora fu quel la la scena dell’ identificazione svoltasi dinanzi a Miss X . 
quando entru nella sala da pranzo, cost com’erasi svolta in precedenza di
nanzi a Mrs. Chester per ausilio della « visione nel cristallo *.

L ’operaio ricevette con espressione di giubilo le cinque lire sterline che 
gli spettavano per avere trovato e restituito il rubino, e la famiglia di Miss X . 
rimase piu ancora soddisfatta per il ricupero del suo prezioso * tesoro ere- 
ditario ».

Un’ultima curiosa coincidenza si svolse per me in quel dopopranzo. Ap- 
pena I’amica mia ebbe finito di narrarmi l’ interessante episodio, il servitore 
aperse la porta, introducendo Miss X . ! Cosicche io ebbi occasione di fare 
la di lei conoscenza, di osservare il magico rubino, e di ottenere la piena 
conferma del racconto che avevo finito di ascoltare ».

Come gia si fece rilevare, 1’ episodio esposto e maggiormente interes- 
sante in quanto in esso si assiste alio svolgersi di un fenomeno di chiaro- 
veggenza che iniziatosi nel passato, attraversa il presente e s’ inoltra nell’av- 
venire; con cio dimostrandosi una volta di piu che queste tre forme di 
veggenza, le quali, al criterio nostro appariscono radicalmente distinte e 
fondamentalmente diverse tra di loro, si estrinsecano per opera di una me- 
desima facolta supernormale misteriosissima, in quanto e capace di percor- 
rere in qualunque direzione il dominio di uno tra i fattori essenziali per cui 
l’universo esiste, fattore da noi denominato il « Tem po*.

D al punto di v ista  della genesi dell’episodio esposto, e  legit- 
timo presum ere che sia  dovuto esclusivam ente alle facolta super- 
normali subcoscienti della sensitiva, facolta le quali rappresentano 
i sensi spirituali esistenti alio stato laten te nelle subcoscienze umane, 
in attesa di em ergere e di esercitarsi in am biente supernorm ale 
dopo la crisi della morte. N ulla osta, pertanto, che tali facolta emer- 
gendo nei sensitivi, sia  spontaneam ente, sia  per ausilio  di pratiche 
speciali atte a provocarne l’em ersione, possano perven ire ad « in- 
ferire da cause esistenti nel presente » g li eventi d ’ imminente rea- 
lizzazione. N el qual caso dovrebbesi dire che nell’episodio in esame, 
la veggen te  essendo entrata in « rapporto psichico » con la  pro- 
prietaria del rubino sm arrito, lesse nel di lei pensihro la  storia 
dell’even to ; mentre quella p ietra preziosa, satura del fluido di colei 
che la p ortava in dito, va lse  a m etterla in rapporto con l'individuo 
che l’a v e v a  trovata, dalla subcoscienza del quale apprese la  storia 
del rinven im ento; m entre in base alle  informazioni acquisite, le 
di lei facolta supernorm ali pervennero ad inferire la  concatenazione 
d eg li eventi che si sarebbero svo lti fino alia  restituzione dell’og- 
getto  sm arrito ; inferenze abbastanza sem plici, e, dird cost, razio- 
nali per essere  indovinate risalendo la  b reve  successione delle cause 
e d eg li effetti. P er noi, naturalm ente, tale possib ility  rim ane mi-

• 5
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steriosa e inverosim ile, data la coincidenza perfetta nei particolari 
secondari di una situazione precon izzata; ma non possiam o rifiu- 
tarci di concederla alle facolta supernorm ali subcoscienti. N ondi- 
meno, badiam o a non csorbitare nelle concessioni in tal senso. 
poiche non potrebbesi certam ente sostenere che le m edesim e fa
colta subcoscienti pervengano a preconoscere, in base ad inferenze 
da cause esistenti nel presente, le vicende accidentali che dovranno 
accadere a speciali individui alia distanza di venticinque o tren- 
t’ anni, qual’e il caso negli episodi citati in precedenza.

R iconosco, nondimeno, come tutto cio non im pedisca di presu- 
m ere legittim am ente che i medesim i eventi potrebbero risultare 
accessib ili — e sem pre in forza d ’ inferenze da cause esistenti nel 
presente — ad entita sp ir itu a l gerarchicam ente elevate ; e cio per 
la  considerazione che se deve filosoficam ente postu larsi l’onniscienza 
D ivina, allora dovra convenirsi che le gerarch ie  spirituali abbiano 
a dim ostrarsi di piu in piu onniveggenti a m isura che si elevano 
nella scala spirituale. Q uesta sarebbe la cost detta ipotesi dell’ « on- 
niscienza delle cause », la quale risulterebbe unicam ente applica- 
bile alle  alte gerarchie spirituali, e di cui riparlerem o nel capitolo 
conclusionale, in quanto ci accadra di dim ostrare com ’essa non 
escluda 1’ ipotesi fatalista, la quale e necessaria se si vogliono spie- 
gare le classi piu im portant: dei fenomeni prccognitivi.

C a s o  X L V .  —  Term ino il presente capitolo con un episodio 
analogo a quelli con cui l’ho com inciato, sa lvo  la notevole diffe- 
renza che g li episodi di cui si tratto in principio appariscono bensi 
determ inati telepaticam ente da personality spirituali, m a si rifcri- 
scono ad eventi insignificanti e praticam ente inutili, laddove nel- 
l’episodio che mi accingo ad esporre si contiene un particolare 
presum ibilm ente determ inato telepaticam ente da una personality 
spirituale alio  scopo di sa lvare  la v ita  alia  persona designata.

L o  ricav<f dalla riv ista  trim estrale inglese « P sych ic  Science » 
(A prile , 10 2 6 ; p. 38). N e e relatore il m aggiore di artig lieria  C. C. 
C o lley, figlio  al notissim o A rcid iacono C olley, il gran de propagan- 
dista dello spiritualism o, colui che inflisse la m em orabile, tristissim a, 
costosa um iliazione al fam oso prestig iatore in glese M askelyne.

Il m aggiore C olley narra quanto se g u e :

Dovevaino recarci alle tnanovre di campagna, cd eravamo molto afiac- 
cendati nei prcparativi per la marcia. Io ero nuovo alia mia sezione d’uo- 
mini e di cavalli. Inoltre era arrivato in India il nuovo cannone da * Di- 
ciotto », e la nostra Battcria era la prima che doveva cssernc armata;
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dimodoche io ero totalmente assorbito nel compito d’ insegnare ai miei uomini 
i particolari di questo nuovissimo equipaggiamento.

Ad accrescere le mie preoccupazioni del momento, giunse da Londra 
un telegrarama di mio padre, cost concepito: « La tua vita t* in pericolo. 
Bada alle munizioni ». Io ben sapendo quale mente equilibrata fosse il padre 
mio, mi convinsi che non si sarebbe certo sobbarcato alia spesa di un te- 
legramma da Londra alle Indie, nonche al poco piacevole incarico di par- 
teciparmi che la mia vita era in pericolo, se non ne avesse avuto le sue 
buone ragioni. Mi proposi pertanto di prendere le dovute precauzioni quando 
si sarebbe sparato coi nuovi cannoni; e per il momento, procurai di scac- 
ciare dal mio pensiero il molesto preannuncio.

Venne ordine dal Ministero della Guerra che la mia Batteria dovesse 
fare una prova di resistenza in rapporto al suo equipaggiamento; vale a 
dire che si doveva fare una lunga corsa, alternando un miglio al trotto con 
un miglio al galoppo, fino al raggiungimento della meta; e cio alio scopo 
di provare la resistenza delle ruote, le quali anziche del solito legno di 
faggio, erano state costruite con legno di « teak »; per cui rinianeva il dub- 
bio che non fossero sufficientemente resistenti al peso dei nuovi cannoni. 
Alio scopo di eseguire la prova, io distaccai una sezione di due cannoni, 
la quale doveva procedere avanti un giorno prima, ed io doveva seguirla 
per sorvegliarne la prova.

Ed ecco che due giorni prima della partenza, il mio Comandante mi 
manda a chiamare, e senza nessuna ragione apparente, mi domanda se mi 
farebbero piacere cinque giorni di licenza, aggiungendo che io avrei potuto 
raggiungere la Batteria a Sangar, a tre giorni di marcia da Jubblepore. Era 

' un avvenimento strabiliante: quest’uomo burbero, il quale non accordava 
licenze a nessuno, offriva a me spontaneamente cinque giorni di licenza! 
Io naturalmente accettai ringraziando, e corsi difilato dai miei camerati a 
raccontare I’ inaudito evento; il quale appariva piu ancora stupefacente se si 
considera che i miei camerati avevano sopportato le fatiche e la caldura di 
tutti i preparativi, laddove io giungevo fresco dall’ Inghilterra. Malgrado cio 
ero proprio io che dovevo recarmi a riposare sulle fresche col line di Bombay!

Mi posi in viaggio immediatamente, mentre la sezione dei due cannoni 
da me preparata, inizio la manovra senza di me. Tre giorni dopo, mentre 
mi trovavo all’ albergo leggendo il giornale, appresi che un cannone della 
mia Batteria era scoppiato, in causa — a quel che sembra — delle muni
zioni che avevano fermentato nelle casse d’acciaio in cui stavano rinchiuse. 
Nell’ esplosione erano rimasti uccisi tre cavalli, e gravemente ferito il con- 
ducente. Era dunque scoppiato proprio uno dei cannoni che avrei dovuto 
sorvegliare personalmente.

t A suo tempo, mi giunsero lettere da casa, in cui mio padre m’ inlor- 
mava che il suo telegraiuma era stato determinato da un messaggio media- 
nico di mia madre defunta, la quale raccomandava di avvertirmi subito che 
dovevo sorvegliare attentamente le munizioni dei miei cannoni.

! Questa mi pare una prova positiva dell’esistenza dei fenomeni premo- 
jnitori, visto che se io mi fossi trovato con la mia sezione, avrei dovuto vi- 

gilare il funzionamento delle ruote dei cannoni sulle strade difficili percorse. 
 ̂rimanendo vittima dell’esplosione.

2
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Noto che il m aggiore C olley rileva  bens! che nell’ episodio espo- 
sto si contiene la prova m anifesta di un fenomeno prem onitorio 
che g li sa lvo  la vita , ma dim entica di sp iegare in qual modo cio 
era a v v e n u to ; o, piu precisam ente, in qual modo d o veva presu- 
mersi che fosse avvenuto.

E g li, cioe, avrebbe dovuto far rilevare che la sua salvezza era 
esclusivam ente dovuta al fatto del suo Comandante, il quale g li 
a v e v a  accordato spontaneam ente una licenza non ch iesta; cosa ad- 
dirittura stupefacente per le seguenti considerazioni: in prim o luogo, 
perche si trattava di un superiore burbero, il quale non accordava 
mai licenze a chi ne dom andava, ed ora l’ accordava spontanea
m ente a chi non la chiedeva; in secondo luogo, perche il regola- 
mento m ilitare v ieta  di accordare licenze quando gli ufficiali si 
trovano al cam po per le m anovre; in terzo luogo, perche, in ogni 
modo, la licenza avrebbe dovuto concedersi ai cam erati del C olley, 
i quali si erano lungam ente affaticati ed accaldati intorno ai pre- 
parativ i della spedizione, laddove il C olley g iu n geva  fresco dal- 
l 'ln gh ilte rra . O ra se si considera tutto cio in unione al fatto del 
precedente m essaggio  prem onitorio in cui si av v e rtiv a  il C o lley  di 
un pericolo che lo m inacciava in rapporto alle munizioni, deve ra- 
zionalm ente inferirsene che l ’entita spirituale trasm ettitrice del m es
sa g g io , prevedendo che l’ esplosione non poteva evitarsi, abbia te- 
lepaticam ente suggestionato il Com andante la B atteria  nel senso 
che accordasse una licenza straordinaria al m aggiore C olley; in tal 
gu isa salvandogli la vita. Soluzione che se si considera nei suoi 
rapporti indiscutibili con g li analoghi episodi riferiti in precedenza, 
riguardanti le m anifestazioni prem onitorie d ’ordine insignificante e 
praticam ente inutile, appare indubbiam ente Tunica soluzione vero- 
sim ile nei riguardi dell’evento in esam e.

( Continua) ERNESTO BOZZANO.

La base della sopravvivenza.

La controversia sull’ immortalita non pole venire ad una soluzione solo 
perche s’aggirava intorno ad un falso obbietto, cioe intorno all’uomo ter- 
reno, obbietto della nostra coscienza sensoria, ed in tale controversia il 
materialisino doveva rimanere vincitore. Se invece noi trasportiamo l’ im- 
mortalita nel soggetto trascendcntale, allora il materialismo deve soccombere; 
e il riconoscimento di questo soggetto anche da parte del materialismo e 
solo questione di tempo, giacche i fatti non possono venire negati in eterno.

Du P r e l .



LA COSCIENZA COSMICA 
E LA METAPSlCHlCA(i)

N ih il est exitialius, quatn cum ratione insanire.
C . A g r ip p a .

V isto  e considerato che i volgarm ente detti e ignorantem ente 
creduti fenomeni sp irilic i, non devono per la  scienza essere tali, si 
e  proposia per la  loro spiegazione defin itiva (ex officio, o superiorum  
im perio) degna della scienzolatria im perante, la  Cripiestesia, che sa- 
rebbe, com e fu il m itico A rg o , una facolta occulta panopta. E ti- 
chetta decente, perche di term inologia greca, sopra un bottiglione 
sem i-vu o to !

M a, alia  buon’ora, di che si tratta?
Cripiestesia, in lingua povera, vuol sign ificare : sensibilita la- 

tente per la percezione sopra-norm ale della realta, in modo che 
questa p erven ga alia  coscienza sen sitiva per v ie  estra-sensorie 
ignote. D a  essa facolta trascendentale (siamo fuori, e ben lontano 
dalla cattedratica p sico-fisio logia!) derivano, come ruscelli da unica 
fonte, la  telepatia inter-mentale, la  m etagnom ia, la psicom etria nel 
passato, la precognizione del o nel futuro.... e tutti g li etcaeiera an- 
nessi e connessi. Insom m a e un pozzo di S . Patrizio, o un antro di 
Trofonio, nel quale si trova tutto quello che si vuol trovare, per 
la ragione s illo g istica  che vi si e m esso prima.

Come si vede, sim plex e l unumff  Con un po’ di prestidigitazione 
intcllettuale tutto si fa  ivi, con pieno buon successo, criptestesica- 
mente: et sic ilu r ad astral...

Pero... pero siccom e questa iper-m iracolosa criptestesia, per quanto 
elastica, non riesce a contenere nel suo alvo  tutto quanto lo ster- 
minato mondo dei m iracoli sp irilic i, e, all’ atto pratico, spesso abor- 
tisce, e ne vien fuori una mola, o un m ostricciattolo, si e dovuto 
dai dottori in S in ag o g a  ricorrere, pur contragenio, aim c! d alla  
M etapsichica (un tempo da essi spregiata Cenerentola) alia  negata

(l) « Questa ncbulosa di fatti, che mai. si dicono m eta psich ici... » Prof. Chiap- 
pelli (Giorn. cTItalia, 21 dicembre 1923).
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e m alvisa M etafisica... Proprio  una transvolata... parabolica per essi 
tanto antim etafisici!

Ma la grande scoperta e fa t ta : altro che 1 'eureka di A rch im ede ! 
E  una ipotesi oceanica, dove davvero  si puo pescare tutto, dal ce- 
taceo al m ollusco... (s’ intende bene, sem pre questi supcr-norm ali, 
super-norm alissim i pure, se volete) e la Coscienza cosmica/ Finalm ente 
si ve livo la  nell* Infinito, quando v i torna comodo, senza che sia 
proprio necessario...

*
* *

V ero  e che chi troppo vuol abbracciare, nulla str in g e : qui e 
l'intoppo. Che se tanti — m a non tutti — si lasciano prendere al- 
l'esca di certe ipotesi pindariclie, o iperboliche, e onnisolventi, altri, 
m eglio avvisati, ponendole ad  trutinam , le trovano legg iere, perche 
vuote, quali vesciche gonfie di ven to sita !

Ne dee far soverch ia m eravig lia  quando degli increduli, ben 
ferrati positivisti, restano prigioni, com e poveri m oscerini, in certe 
tele di ragno della sofistica accadem ica, perche se sotfo maestri 
pure in sperim entalism o, son pero analfabeti in razionalism o, po- 
v e ra c c i! Eppoi come vi e la fede cieca dei credent!, v i e anche 
una fede cieca e sorda degli in cred u li: per g li uni e per g li altri 
v ige  il quod volumus, facile credim us, specie ove vi e per tutti Scienza 
appena alfabetica, ovvero  ignoranza enciclopedica!

E d  ora esam iniam o il novissim o verbo dei M etapsichisti su lla 
Coscienza cosmica, citata al loro tribunale a render conto di tutto e 
di ogni cosa, come ultima ratio, della fenom enologia p refer  e contra 
scientifica, detta irrazionalm ente spiritica, o anche spiritu alista : il 
che e un sinonim are in sostanza, fuori dubbio.

** *

Quod nim is probat, n ih il probat. — Principio di logica.

..............Sunt certi denique fines
Quos ultra, citraque nequit consistere rectum.

(O r a /.io )

Coscienza co sm ic a ? !,.. M a n o : si dovrebbe dire, per restare in 
buoni term ini colla Psico-fisio logia catted ratica : Encefalo costnico, se 
e vero (quantunque non certo...) che intelligenza senza cervello  non 
possa esistere in rerum  NaturA, secondo e afferm ato come dimo- 
s tra to !... In  ogni modo, poiche e invalso  l’errato habitus mentis fra 
g li Scienziati di dom m atizzare piu che di ragionare, di dar suppo-
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sizioni per spiegazioni, di credere di poter prendere le descrizioni 
per definizioni, la fraseologia  per gnoseologia, troppo ossequenti 
a Condorcet sentenziante : « Una scienza e una lingua ben fatta », 
b isogna com batterli sul proprio terreno, quantunque per noi

.............. sian foie
Le cose che consistono in parole !

Or questa Coscienza cosm ica e stata tirata in ballo dai psico- 
sofisti sorbonizzanti, che non vogliono saperne di sp irili, ne di Spi- 
ritism o : roba da morotrofio, buona pei m anigrafi, psichiatri e si- 
mili becchini m orali della povera uirianita in bancarotta cereb ra le ! 
S e  non che la bronzea L o g ica  dei fatti, che per quanto negati e 
rinnegati, restano inncgabili (i fatti son cose osiinate, scrisse sul pro- 
posito l’ insigne A . R .  W allace , e dei quali il celebre C. Lom broso 
s i vanlava d i essere schiavo) quelli che non riesce a tirare a se, vo
lenti, pei capelli, li tira, pur nolenti, pei piedi... E d  invero, poiche 
gli archim andriti della spiritofobia accadem ica, con tutta la  loro 
ottim a m ala volonta, o perfetta m alafede, non possono sp iegare a 
modo loro, cioe antispiriticam ente, ricorrendo ai poteri im m aginati 
—  e im m aginarii — della fatata Subcoscienza (i) del m edio (che 
d eve saper tutto, anche quando esso sa, e p rova di non saper nulla 
di nulla) sono costretti, bon. g rc , m al g re , a ripararsi e trincerarsi 
nel nuovo gran refugium  pcccatorum Doctorum : la  Coscienza cosm ica, 
che e una specie di magnum asylum ignorantiae, la quale m irifica C o
scienza cosm ica renderebbe otiniscienle, onnificiente, sub-onnipotente la 
subcoscienza personale del m ed io ! Chi avrebbe mai im m aginato 
che dal Positiv ism o assoluto poteva ven ir fuori tanto superlativo  
M isticism o, che fa capo al Principio pensante u n iversale?!.' Cosi si 
avra  pure dello Spiritualism o m etapsichico, che potendo sp iegare

LA COSCIENZA COSM ll A E LA MKTAPSICHICA 21

(l) Con questa parola magica si presume, senza prove coadequate, e troppo sans fa- 
(om , di spiegare totum et omnia, mentre poi si esigono a gran voce prove su prove datlo 
Spiritismo, che spesso spiega mol to meglio molti fatti, e mentre I’ ipotesi della subco
scienza del medio, che non si riesce ad identificare, supposta enciclopedica, diviene, da 
un momento all’ altro, analfabeta!

E  cosi pure la subcoscienza di una media, bambina ed incosciente, pur allcvata in 
famiglia di illibati costumi, pu6. scrivendo automaticamente, vomitare bestemmie a iosa e 
turpiloquio senza fine, manifestare sentiment! ripugnanti... ebbene, non si tratta di pos- 
sessione spiritica, oibo! ma di brutti scherzi della subcoscienza in fregola umoristica... E  
questo A del consomme metapsichico I Per me £ pretta ipecacuana da Dulcamara, e non 
sar6 disposto mai a trangugiarmela, non essendo cosi credulo, come pur tanti increduli 
sono, senza saperselo!
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tut to, dovra sp iegare  ogni singolo fatto  anche, dal m assim o al m i- 
nimo, dal sem plice al com plesso... Che ve  ne pare della m agnifica 
trovata? M ah!... una statua senza piedistallo  tale pare a me.

Lo scopo e di cacciar v ia  nello sterquilin io 1’esoso Spiritism o 
con una diplom atica pedata, sostituendovi un ente anonimo di equi- 
voca natura, im precisabile, inidentificabile in e te rn o !

So lo  vi e un difetto nel m anico di questo sistem a, che e un 
astruso problem a invece —  g li e che corre il rischio di essere 
preso per un m iraggio  della fantasia ultra-m istica di scienziati 
ultra-positivisti in bolletta di... positivism o ! S iccom e e verita a s-  
siom atica, cioe sorbontca non poter esister intelligenza senza cer- 
vello, e siccom e una coscienza qualunque — e tanto piu poi quando 
Cosmica —  senza intelligenza coesistente e convivente sarebbe un im
p o ss ib le  davvero  assiomatico. ne consegue per forza di sillogism o 
l’obbligo elem entare di scoprire questo benedetto cervello anatonw- 
/isiologico della Coscienza cosm ica. E  un aut, ant, da cui non si esce 
per un metapsichico rotto di cuffia...

Infrattanto registriam o con infinita com piacenza, platonica s ia  
pure, il m agno evento storico del salto  acrobatico dei positivisti 
piu irriducibili da un’atavica filosofica apostasia ad una diplom a
tica abiura scientifica: e il progresso del M iracolo/ M entre pur si 
deve pensare a provvedere di un apparato encefalico adeguato, come 
e dovere scientifico im prescindibile, la Coscienza cosm ica per la 
sua regolare funzione cosm ica, secondo il tipo fissato negli A tlanti 
scolastici di Anatom ia, noi abbiam o il sacrosanto dovere di pas- 
sare ag li atti della S to ria  e di annunziare I h b i e t  Orbi la grande 
conversione di scienziati, quondam m aterialists p u ri ed atei puritani, 
alio Spiritism o leistiio  / Cosa mai infatti puo essere questa concla- 
mata dai pergam i accadem ici : Coscienza cosmica, se non un quid  
sim ile ed un allonimo del D io di tutte le R ibbie e di tutti i Ca- 
tcchism i ? « Mutalo nomine, dc te Fabula narratur ». S e  non e Dio, 
e il D em iurgo, cioc : se non e zuppa, e pan m olle : ovvero  : se 
non e b/atu bonnet, e bonnet blanc, signori ex-professori di ateism o 
dommatizzato.' R icord iam o p er incidens, che R en an  ha lasciato scritto : 
€ S e  Dio esiste, la scienza lo scoprira »: or sem bra che la buona 
signora si sia rim essa sulla buona vecchia v ia per riscoprirlo, arri- 
vando pero colla vettura del N egri per colpa dei vetturali avvi- 
nazzati ed ebbri-festanti, ma, m eglio tardi, che mai, dice il pro- 
verbio. F in  o g g i abbiam  dovuto cantare, come ritornello, i versi 
di G iu st i:
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Della scienza 6 paura,
Quando, orgogliosa in toga,
La sapiente Natura 
Di addottorar si arroga,
E 1’animo divelle,
Per adular la pelle.

(Cioe tem pio della scienza non piu il Pecile, ma il... porcile! P ro- 
gresso  di re g r e s s o ! E  la chiosa in prosa della poesia G iustiana).

** *

Torniam o in carreggiata . U na Coscienza, p er costnica che sia, se 
per sentire il non sc, deve necessariam ente sentire il sc. e gioco- 
forza abbia un centro radiante eziandio all’ infinito, coordinatore 
unico ed universale di tutte le innum ere coscienze parassitarie in- 
d ividuali — essere un’E n tita  sui compos et sibi conslans — essere 
l’ lsid e  egizia dell’iscrizione ieratica: T it i U ni quae es omnia, D ea 
Isis', ovvero  XAeter q u i videtur summits Deus, mente pracditus di Ze- 
none e seguaci Stoici (i), o la M ens, quae agitat molem del pita- 
gorico V irg ilio , il Duca di D ante: « Il D io vivente, onnipresente 
ed onnicosciente ».

V ero  e che pei sav ii antichi il Cosm ocratore « a v e va  il centro 
dapercutto, e la circonferenza in nessun luogo » secondo Erm ete. 
ma per g li odierni super-savii g li fa assoluto bisogno ftsiologico per 
la sua funzione psicologica di un organo encefalico (cioe plasticoi che 
secerna il suo pensiero cosciente (secrezione su i gen eris , perche, in 
verita, alquanto controscientifica, perche in visib le, im palpabilc, im~ 
m isurabile e imponderabile, come e nell’uomo s te ss o !!)  per confor- 
marsi al verbo dommatico della ence/olatria sorbonica. Senza di che 
questa Coscienza cosm ica acefala sarebbe un’entita antiscientitica e 
quindi im possible. Percio si deve provvedere a cerebralizzarla ad

(i) Completiamo ed annotiamo la citazione del fondatore dello Sioicismo, /.enone, 
secondo Tullio riferisce, in questi termini: « Z em ni et reliquis fere  stoicis aether vtdetur 
summits deus. mente praeditus, qua omnia regantur (Acad. Ouaest., lib. II) e aggiunge 
poi che questa mente del mondo per gli stoici 4 tale, che et se et ipsum fabricata sit. 
(ibid.). Donde risulta che Dio avrebbe fatto s£ stesso prima od insieme col m ondo?!... 
Ma Dio i  troppo alto per I’ intelletto umano, e troppo profondo pel nostro giudiaio: Dio 
pu6 inchinarsi all’ iiomo, non I'uomo elevarsi a D io! Si capisce che per eterr \ lilosoti in- 
tendevano il Fuoco vivente con Zoroastro, o generatore con Eraclito, e quindi dotato d ’ In
tel ligenza universale e causa del movimento cosmico.

Piu razionale sembra la concezione metatisica del grandissimo Newton, che considera 
I’ elere come il sknsorium  De i , e quindi si renderebbe anche intelligibile il pensiero di 
Paolo, cioi il suo pan-en-teismo: in  Deo vivim us, movemur et sumus. Fin qua stianio 
in regola colla nostra ragione e fuori del manicomio mateologico, Deo favente!

i
k
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ogni costo, per renderla naturalisticamente ideabile in scienza, e giu - 
slificabile in M etapsichica, quantunque sia giusiisiabi/e in L ogica. 
M a la scienza suol fare a meno dell’uffizio ancillare della Logica, 
e  si serve di se stessa...

Dunque, senza piu discettare sui punti secondarii, ii principale 
e  assodato : Coscienza cosm ica ci vuole per dirim erc ogni quistione 
sulla natura occulta del fenomeno preteso spiritico: lo sperim entalism o 
m etapsichico ci mena diritto alio iperm isticism o spiccio ed a corso 
forzoso: o bere, o affogare ! L a  tarn vexata quaesfio degli spiriti e 
morta e ben tumulata, e sul tumulo e assisa  la statua sim bolica 
della Coscienza cosm ica, truccata da sfinge... m etapsichica! F/ecta- 
mus genua, venite, adorem us!

*
* *

II Buon senso, che gia fu Caposcuola,
Or in parecchie scuole e morto afi'atto:
La scienza, sua figliuola,
L ’uccise per veder com’era fatto.

OlUSTI.

Occultum p er occultum. Ig  not uni per ignotum. E d  ora la chiusa 

nostra a nostra volta.
S i n egava lo Spiritism o come ipotesi teorica, perche i fenomeni 

attribuitigli erano considerati inesistenti, come assurdi, con logica 
m anicom iale! e cio a causa che si n egava lo Spiritualism o stesso, 
regnando sovrano nelle Scuole e negli A ten ei il binom io: Forza e 
M ateria. Ma o g g i che i F is ic i, assai piu largo veggen ti dei F isio- 
logi, essendo i Super-fisiologi della m agna Natura, hanno intravisto 
l’onnipresente attivita dell’E tere  im m ateriale, e non meno rea/c, il 
domma m aterialistico ha fatto bancarotta colla sua M ateria, unica 
realla, e lo Spiritualism o, fenice filosofica, risorge dalle ceneri per 
spiccare il suo volo olim pico nel cielo della Scienza. Non piu mo- 
nismo m eccanicista, ma monismo spiritualistico, p er quern omnia facta 
sunt, et omnia rcstituta sunt. Quindi i nostri psico-sofisti devono fare 
buon viso  aXYodioso vero, e per continuare poi a negare il pur in- 
negabik  Spiritism o, si covig liano subdolam ente sotto le gonne pro- 
tettrici della Coscienza cosm ica, che e la Coscienza ipersintetica delle 
innumere ed onnimode coscietize individuali tutte periture ed eva- 
nesccnti neH’infinito vortice cosm ico, che sim ile alia dantesca

...Bufera infernal, che mai non resta,
Mena gli spirti nel la sua rapina.



E  vero che Mazzini (povero gran  sognatore!) ha lasciato scritto 
D io non s i suicida nei stun fig li, m a invece come un autentico Sa- 
turno scientiftco non li genera che per d ivorarseli molto scientifica- 
m ente con perfettissim a am oralita!

Dunque, ritornando in carreggiata , i nostri eccelsi salam istri ci 
tengono al lor gioco molto sofistico ed altrettanto ipocrito, della 
Coscienza cosm ica spiega-tutto per negare lo Spiritism o, contraffer- 
mando — in antitesi idogica — lo Spiritualism o, il quale e pure 
la causa ontologica, et ergo la prem essa logica dello Spiritism o sua 
legittim a conseguenza. Sp irito  universale s i :  spiriti particolari no. 
Ma se non vi e effetto senza causa, non vi e causa senza effetto 
—  e g li spiriti sono appunto g li effetti rivelatori, direi dim ostratori 
anzi, della G rande Causa loro, lo spirito degli spiriti —  secondo 
la legg e  di causalita, che sopradom ina, im pera e go vern a tutte le 
altre legg i nell’ U niverso, cioe U n i-vario ! L a  m agna ipotesi ora di 
moda negli am bienti m etapsicheggianti e percio la Coscienza co
sm ica, la quale perche polrebbe — ex ipothesi euristica — sp iegare 
lo Spiritism o tutto quanto, per conseguenza lo spiega... Ma voi, 
dottori universali, sol perche u niversitarii, ci avete le m illanta volte 
ricantato il precetto della S cu o la : « Entia non sunt m ultiplicanda 
braeter necessitatem », ed or non ne tenete niun conto in subiecta ma
teria /... Infatti m entre lo Sp iritism o colla sua ipotesi induttiva e de- 
duttiva avvicendate ai casi singoli copre quasi tutti i fenomeni di 
sua giurisdizione, e vi si adegua perfettam ente —  e cosi dim ostra e 
p ro va se stesso come dottrina razionale e scientifica insiem e —  il 
vo ler sp iccare un salto acrobatico da cause seconde alia  Causa Prim a, 
senza necessita ne logica, ne ontologica, non e fare della buona, 
cioe vera Scienza, m a dello Scientism o esibizionistico tal quale con 
elucubrazioni fu ligg ino se e paralogism i isterici. M entre dallo S p i
ritism o si esigono prove sopra prove a ll’ infinito, quali sono le prove 
che ci vengono date per dovere am m ettere dovunque e sem pre 
1'intervento d ella  Coscienza cosm ica nei fenomeni m etapsichici ? 
Non e d essa una ipotesi di lavoro, ma di sopralavoro, e cioe da slra- 
pazzo/ Quod nim is probat, n ih il probat: anche questa e una vecchia 
sentenza della  Scuola.

L a  spiegazione universale ad ogni singolo  caso particolare esor- 
bita infinitam ente: e il quod nim is appunto: cio che non e neces- 
sario e inconcludente; cio che oltrepassa il segno, non si ferm a.

L a  Coscienza cosm ica puo essere unicamente invocata dove lo 
Sp iritism o resta inferiore al suo com pito di sp iegare  fenom eni, che 
trascendono i poteri dinam o-psichici presum ibili dello spirito umano,
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e sarebbe quando ad es. si tratti di precognizione di un future con- 
tingente molto lontano nel tempo, molto esteso nello spazio, molto 
com plesso e com plicato, abbracciante un periodo storico im previ- 
dibile da mente um ana: allora sarebbe la vera e propria D ivina- 
zione (opera della D ivin ita , ispirazione entea, o Teom anzia, imme- 
diata, o m ediata per angelofania). In tal caso l’ ipotesi della Co- 
scienza cosm ica agente telepaticam ente pud ben essere assunta come 
causa probabiliore di ogni altra. In tutto quanto il resto sara sem pre 
un demonstrandum, che ci si vuol intrudere per demonstratum, m a 
quod gratis ass*ritur, gra tis negatur. S iam o sem pre l i : al ponte del- 
1’asino della prova. che la  M etapsichica non potra dare a se stessa, 
ne tan to meno fornire ag li altri.

M a « O ciechi, i l  tanto affaticar che giova » se la  p rova sperim en- 
talc, indispensabile per essere veram ente scientifica, della  identifi- 
cazione personale (contradictio in adiecto/) dello intervento in causa 
della Coscienza cosmica, cioe dell’ Assotuto, sara in eterno un im pos
s ib le ..,  assolutissim o? Non e questa una evidenza assiom atica per la 
ragione um ana? O se no inginocchiatevi ai piedi della Fede, into- 
nando il Credo quia absurdum  coi F rati.

** *

G io va  or al mio assunto riportare il socratico monito di un 
dotto em inente com e conclusione finale. L e g g e te : « L a  Scienza non 
ha la pretensione di com prendere i fatti (psichici), ma di stabilirne 
le condizioni. » (Paro le di R ich et nel Congresso di R icercht: Psi- 
chiche di P arig i dal 26 settem bre al 2 ottobre 1927). R e g o la  aurea 
in principio, ma che non riesce a farsi ferrea nella pratica, quando 
per m iopia intellettuale, se non per cecita, le condizioni si scam- 
biano, ovvero  si assum ono per cause, o i fatti, che sono effetti di 
cause prossim e conoscibili, si vogliono riportare a cause rem ote 
inconoscibili, adducendo spiegazioni, che richiedono essere spie- 
gate — poiche in certi am bienti la dotta oscurita e la condizione 
della speciosa profondita /... —

A llo ra  il gran Memento del Prof. R ich e t si tram uta nel: Medice, 
cur a te ipsum.

15  gennaio 192X. V . C A V A L U .



LA VOCE DIRETTA
CON LA MEDIANITA DEL MARCHESE C. S.

N ello scorso ottobre, riuscii ad organizzare, per me e per al- 
cuni conoscenti, una seduta alio scopo di studiare il fenomeno della 
voce diretta, della quale ne io, ne g li altri, estranei al circolo che 
si riuniva a M illesim o, avevam o esperienza personate. L a  sera 
del 24 ci riunimmo in casa della distintissim a sign ora R aim ondo.

Eran o presenti i s ig n o r i: a v v . T u llio  C astellani, m archese C. S ., 
signora Piazza, avv . Frazzetto, sign ora R aim ondo, ing. G od enigo, 
signora L ic in ia  G iovannetti, prof. C arlo D el Lungo, che form arono, 
poi, incom inciata la seduta, il circolo m edianico, e la signorina M ila 
di Colbertardo, il s ign or Sereno P iazza ed il com m . L itterio  Butti 
che assistettero alia  seduta form ando una seconda linea non par- 
tecipante al circolo m edianico.

Dopo di aver preso tutte le misure di controllo da me e dagli altri esa- 
minate, si inizia la seduta con la recita del Pater noster. Si spegne la luce 
e I’avv. Castellani, che funge da direttore della seduta, mette in azione il 
grammofono che e collocato alia sua destra su un tavolinetto. La tromba, 
antecedentemente collocata nel mezzo del circolo, era perfettamente visi- 
bile a tutti, non ostante 1’assoluta oscurita, per il rivestimento fosforico 
che la rendeva luminosa e precisabile.

Finita la musica del grammofono, da parecchi viene avvertita una on- 
data di fresco nella camera, e tra i commenti dei presenti e le delucidazioni 
dell’avv. Castellani, si mette nuovamente in azione il grammofono. Tutti av- 
vertiamo fresco, ed alia terza suonata, mentre nessunose loaspettava, perche 
si scambiavano commenti, la tromba, con una celerita straordinaria, si in* 
nalzo dal pavimento e descrisse vari cerchi soffermandosi sulla porta di en- 
trata alia camera, dietro le spalle del medium (che era solo, seduto sul di- 
vano e chiacchierava come noi, essendo in stato di veglia perfetta e lu- 
cida) e quindi pesantemente ricadde sul pavimento. Il Casteliani ricolloca la 
tromba nel mezzo del circolo medianico e ci spiega che le modalita di quei 
giri di tromba sono caratteristici della entita di Cristo D ’Angelo.

Si riprende la musica del grammofono, che il Castellani ha cura di fer- 
mare quando la tromba si innalza dal pavimento. Appena finita la mu
sica, la tromba s’innalza e si sposta orizzontalmente, e pronunziando in
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modo distinto, ma con tonalita non ancora armonicamente uinana, la Prase: 
ftuona sera a in Hi, ricade. Siamo alia ter/.a riprcsa. La tromba si innalza 
e poi si accosta ad ognuno di noi che formiamo il circolo medianico, in- 
dinandosi dolceinentc come per salutarci, e dopo di avere, per ultimo, 
salutato anclie il medium con un piccolo colpo sulla testa, rieade, come al 
solito, a terra.

Proviamo un freddo intense. Ricollochiamo la tromba in mezzo al cir- 
colo e rimettiamo in azione il grammofono. La signora Kaimondo e visi- 
bilmente commossa e chiede a Cristo D’Angelo: » Mi pub dire chi in questo 
momento e vicino a me? ». La tromba d’ improvviso vicne a collocarsi di 
‘ronte alia signora, e nel silenzio profondo ne esce una voce umana, chiara 
e distinta che d ice: « C ’e tuo marito, il quale si trova sempre vicino a te, 
ti benedice e ti manda due baci». Si sente intanto, attraverso I’ imbuto 
della tromba, il suono di tre baci molto forte ed abbastanza chiaro, quindi 
la tromba ricade a terra. La signora Kaimondo rimane commossa, come 
del resto tutti noi, anche perche sapevamo che in quella camera era morto 
lo stesso marito pochi anni or sono, dopo pochissimi giorni di malatlia.

Si riprende la musica del grammofono e, interrompendo il silenzio nel 
quale eravamn rimasti, discutiamo tutti, compreso il marchese C. S.

A un certo punto la tromba si innalza ancora e va a collocarsi di fronte 
all’ avvocato Castellani, al quale la voce dice: « Avverti questi signori che vi 
sono molte anime che vorrebbero parlare, ma non c ’e forza; parleranno solo 
)e guide ». La signora Kaimondo domanda: « Pub dirmi Cristo D'Angelo il 
notm- col quale mio marito soleva intimamente chiamarini?». E  la tromba 
risponde: «Tuo marito si e ritirato. Abbi pazienza; deve parlare una guida». 
La tromba ricade per terra; mentre si parla c I’avv. Castellani e intento a ri- 
metterla in mezzo a! circolo, io mi sento accarezzato ai capelli, dal lato 
sinistro, da una mano delicatissima. Accuso il fenomeno, mentre la signora 
Kaimondo avverte due piccoli colpi di bastoncino alia mano destra, colpi 
awertiti anche dall’ ing. Godenigo e dalla signora Giovannetti che stanno 
alia destra della signora Kaimondo. E , mentre il grammofono suona, si sente 
improvvisamente, in tempo sincopato alia musica, un rullio prodotto come 
da due bacchette da tamburo, sul coperchio di legno del grammofono. L  aw . 
Castellani da le sue mani per controllo al prof. Del Lungo che sta alia sua 
sinistra e dopo pochi minuti lo stesso tambureggiamento sincopato si avverte 
alle mie spade sul muro, ma prodotto da pugni abbastanza forti.

A questo punto, quasi in coro, i presenti dicono a Cristo D'Angelo: 
Hai visto che c’e un tuo compaesano tra noi ? ». Per la verita dichiaro 

che io non compresi il valore di quella domanda perche ignoravo i prece
dent! della vita terrena di Cristo D ’ Angelo, non avendo seguito la rivista 
Lure e Ombra dove se ne era parlato; credevo, anzi, che Cristo D ’Angelo 
fosse una entita molto elevata. A un certo punto la tromba si innalza vor- 
tioosamente di fronte a me, e pronunzia le seguenti parole : « Benedicite, fighiu 
binidittu di la nostra sania terra, va, va. porta i saluti e la binidizione 
ai fratelli ed amici nostri*. La tromba ricadde, come al solito, ed non na- 
scondo di essere rimasto molto impressionato. Sempre credendo che il Cristo 
D’ Angelo fosse una entita elevata, formulai la seguente domanda: « Prego 
Cristo D’ Angelo di dirmi se e contento di m e». Avverto che la mia do-

j S
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inanda aveva un senso non confessato ed io miravo ad avere delle risposte 
in merito, anche per dei dolori morali di cui soffrivo da quasi due mesi.

Dopo una pausa, la tromba, con i soliti movimenti, viene a collocarsi 
un po’ piu alia mia destra e d ice: « Autru ca cuntentu... che tu sia bi- 
nidittu... ma iu sugnu un poviru pasturi e la mia binidizione vali pocu ». 
La tromba ricade a terra. Non nascondo che, li per li, rimasi deluso perche 
non vedevo un nesso logico tra la mia domanda e la risposta. Ma quando 
chiesi, e lo chiesi subito, chi era insomma questo Cristo D ’Angelo e mi si 
rispose che egli alfermava di essere stato un pastore siciliano, rimasi sba- 
lordito, perche la risposta, oltre che essere logica, rispondeva ad una precisa 
lettura ed interpetrftzione del pensiero sottinteso dalla mia domanda che non 
poteva essere capito dai presenti.

La parola « benedicite » e caratteristica perche e il saluto che da noi 
in Sicilia si rivolge dal popolino alia persona socialmente piu elevata. Ne 
io pensavo ad un tale particolare, ne tanto meno lo potevano pensare tutti 
gli astanti, tra cui soltanto io ero siciliano, tanto che lo interpretai subito 
come un modo preciso di identificare la posizione sociale di Cristo D’ An
gelo, siciliano e pastore, in rapporto con la mia. Mentre si parlava ed io 
commentavo la risposta, la tromba dal centra del circolo si sposto e venne 
a collocarsi quasi tra le mie gambe. Ebbi un senso di apprensione perche 
pensai subito che eventualmente, in un repentino sollevamento della tromba 
stessa, avrei potuto ricevere una carezza poco gradita al mento. Ma rimasi 
mortificato allorche, appena finito di formulare tale pensiero, la tromba si 
scosto subito e ando a collocarsi vicino alia signora Giovannetti come per 
rispondere indirettamente al mio pensiero. Stavo riflettendo sulla lezione 
che ricevevo, allorche tra le mie gambe udii chiara e distinta la seguente 
frase in inglese: Good evening, Souls (buona sera, Anime), e l’avv. Castel- 
lani spiego: « Questi e Bert Everett®. Io rimasi impressionatissimo ; la voce, 
chiara e precisa, usciva come dal pavimento e di sotto alle mie gambe, 
mentre la tromba fosforescente si era gia scostata da me.

Suonava il grammofono. II marchese C. S. mi chiedeva spiegazione del 
discorso a me rivolto in dialetto siciliano. Alcuni avvertivano il solito freddo 
e sopratutto lo avvertivano intensamente il Castellani e la signora Giovan
netti, allorche una voce forte, chiarissima e quasi declamante, sali dal 
centra preciso della camera, come se provenisse dal pavimento: « Bon soir. 
|e suis Rabelais. J ’ai dit a Londres que la mediumnitc est un don divin. 
Attendez*. Castellani spiega che il marchese C. S. aveva avuto ordine di 
sospendere le sedute, ma egli abusava un po* della sua medianita, facendone 
ancora e con una certa frequenza. Si riprende la musica. La stessa voce, con 
le stesse modalita e caratteristiche dice: « A  Londres j ’ai dit la raison. 
Nous avons donnc toute notre force pour vos associes, pour le bien que 
vous pourrez faire a tout le monde. Je  vous remercie. Attendez». II mar
chese C. S. si lagna, intanto, di una forte corrente tredda e sopratutto di 
una insensibilita alle gambe, la stessa voce, con le stesse modalita e con 
lo stesso tenore, dice: « C ’est la force du medium qui s’ en va. 11 ne doit 
plus souflrir. Nous dirons a son temps quand il faudra recommencer. Bon 
soir; que vous soyez benis ».

I commend vengono ripresi: in tutti e visibile la commozione e la gioia.



3 0 SALVATORE ANTONIO KRAZZETTO

La musica riprende le sue armonie, e la tromba si innalza repentinamente 
e si avvicina a ciascuno di noi per salutarci. Si comprende da tutti che 
e il commiato ; si ringrazia Cristo D’Angelo e gli si fanno auguri. Per ultimo, 
la tromba si avvicina al marchese C. S. e lo lambisce alia testa dolcemente 
e quasi paternamente, dopo di che ricade inerte sul pavimento. La seduta 
e finita. Si fa subito la luce, ma nelle camere adiacenti, in attesa che il 
marchese C. S. abbia ripreso le forze.

G rande fu la nostra soddisfazione. N essuno dubito della since
rity  e della obiettivita dei fenomeni, che per tutti e per me riman- 
gono prove indiscutibili, certe ed assolute, della presenza di entita 
che agirono con intelligenza e in modo autonomo.

D a quella sera io mi sento ancor piu legato  alia nostra K ice rca  
com e ad uno dei mezzi piu sensibili e piu certi che possano con- 
durre alia  fede nell’esistenza di una Causa prim a, nella sopravvi- 
venza della personality umana, nella necessity di una le g g e  m orale 
che perfezioni l’ individuo e lo renda utile, m oralm ente, al consorzio 
umano.

A w .  S a l v a t o r e  A n t o n io  F r a z z e t t o .

L ’Esperienza
Mentre gli altri animali vivono d’ immagini e di reminiscenze soltanto, 

e di esperienza ne hanno poca, gli uomini invece vivono anche con arte 
e con ragionamento. In essi dalla memoria si forma I’esperienza, poiche 
molti ricordi di uno stesso oggetto costituiscono, insieme, il valore di un’e- 
sperienza. E questa sembra quasi uguale alia scienza e all’arte, poiche alia 
scicnza e all’arte pervengcno gli uomini per mezzo dell’esperienza.

A r is t o t e l e .

La Verlth.
Scnza contraddire gli antichi, noi possiamo aflermare il contrario di 

cio che dicevano, e qualunque sia la forza di questa antichita, la verita 
deve essere sempre preferita, anche se recentemcnte scoperta, poiche essa 
e sempre piu antica di tutte le opinioni che si siano avute.

P a s c a l .

La Fllosofla.
Non si puo negare che, nel lavoro del pensiero, i risultati dcll’espe- 

rienza non ahbiano corso piu d’un pericolo. Nella perpetua vicissitudine 
delle prospettive teoriche, non bisogna meravigliarsi troppo, se la maggio- 
ranza degli uomini non vede nella filosofia che una successione di metecre 
passeggere... Atlrettiamoci ad aggiungere chc I’abuso del pensiero e le false 
vie nelle quali esso s’inoltra, non potrebbero autorizzare una opinione ten- 
dente a ferire P'ntelligenza, cioe che il mondo delle idee non sia di sua 
natura che un mondo di fantasmi e di sogni.

H u m b o l d t



UNA FEDE E UN ROMANZO

S ta  scritto nel « B re v iario  della fe lic ita  » ( i) :

Uno degli aspetti in cui il caso rivelatore del destino appare con mag- 
giore frequenza, c la prova. L ’ ora della prova passa una sola volta sul qua- 
drante della vita... E quando la prova assurge all’aspra bellezza dell’osta- 
colo, che ci puo abbattere, o che possiamo super are, bisogna che la fusione 
tra la nostra anima e I’ ostacolo sia immediata, e che questo rientri in quella, 
formando precisamente il destino. E  allora, non si tratta di combatterlo, 
ma, divenuto nostro, per virtu di amore e di compenetrazione, bisogna vi- 
vere con lui lino agli estremi limiti della vita, perchc incontrare un ostacolo 
che diventi uno scalino, non per scendere, ma per salire, e veder di la piu 
vasti orizzonti, era la nostra sola ragione di essere.

Il m iglior discepolo di tale insegnam ento e proprio il pittore 
V anni L a  B ru yere, protagonista interessante e squisito del R o -  
manzo, che abbiam o sott’occhi, « Il fiore della notte » di N ino Sal- 
vaneschi (2) secondo prem iato, com’e noto, al Concorso dei Trenta 
e che ha suscitato tanto clam ore di feconde discussioni in tutta 
Italia.

Lo  « scalino * della prova e la straziante e inguaribile  cecita, 
cui va  progressivam ente incontro, per una strana m alattia degli 
occhi, il pittore V anni L a  B ru yere , proprio nel m iglior fervore della 
su a  v ita  geniale e brillante, tra successi artistici e successi mon- 
dani, tra una passione « di tredici mesi » da dim enticare e la 
ennesim a avven tura da incontrare, ugualm ente invidiabile, anche 
se non desiderata.

E d  ecco il v ia g g io  da P arig i in Italia, il desiderio di pace e 
di raccoglim ento, Faffitto della V illa  detta « L a  Seren ella  » a S . M i
chele di P agan a, dove l’antica padrona e coinquilina, G od elive V an  
R ie l  m aritata Form enti, a v e v a  lasciato cost grato  ricordo di se...

Un fatto m isterioso: il fantasm a di lei, di G od elive V an  R ie l si 
lasciava  vedere ogni tanto — com e dicevano in tutto il paese — sulla

(1) N ino S m .vanesch i : Breviario della felieitct, Mil..no, < Corbaccio », pag. 19.
(2) Milano, < Corbaccio >, 1928.
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terrazza della V illa  stessa, che p e ic io  nessuno si era deciso a pren- 
dere in affitto dalla morte della padrona, lino al giorno in cui V anni 
vi era capitato e vi era  restato, quasi avvin to  da una attrazione 
irresistib ile. In seguito, eg li si reca appositam ente a B ru ges, nella 
deliziosa citta fiam m inga per conoscere la fam iglia  dcll’antica pa
drona della « Seren ella  ». S i trattava di identificare un ritratto ve- 
nutofuori involontariam ente, quasi m edianicam ente al pittore V anni, 
mentre si acc in geva a dipingere i cipressetti di S . M ichele dalla 
terrazza della V illa . II ritratto era risultato som igliante a  una mi- 
niatura che Vanni non conosceva, la m iniatura rappresentava G o- 
deli ve V an R ie l e g li fu m ostrata da uno dei casig lian i, con grande 
stupore per l’ inaspettata e inesplicabile coincidenza. E ra  proprio la  
stessa im agine, nel ritratto e nella m iniatura, l’ im agine della bion- 
dissim a G odelive V an  R ie l. A  B ru ges, Vanni seppe che Gode- 
live , dopo il suicidio del m arito, disordinato e d issipatore, a v e va  
lasciata la « S e re n e lla » ed era andata a  m orir lontano, di crepa- 
cuore, colla nostalg ia della sua V illa , della sua terrazza... O gni 
tanto, il fantasm a vi faceva la sua apparizione, com e nelle paurose 
e leggen d arie  maisons hanlces, come uno di quegli Sp iriti, che g li 
studiosi in Fran cia  chiamano rcvenants, e che Claude de Sain t M ar
tin p referiva chiam are rcstants, perche restano ad aspettare qual- 
cuno, qualche cosa...

** *

Il fantasm a di G odelive aspettava, infatti, di poter aiutare il 
pittore che stava per diventare cieco. A iu tarlo  su lla v ia  della con- 
versione e della ricostruzione. Un appuntam ento del D estino. L ’e- 
legante viveur e artista  dell’A ven u e K le b e r  era inesorabilm ente pu- 
nito, colla sua cecita, per essere stato — badate bene — in una 
esislenza anteriore, il dissipatore e disordinato m arito di G od elive  
Van R ie l, precisam ente, per essere stato quel Form enti, il suicida, 
che ave va  resa infelice la vita della povera sua consorte.

Cosi, la teoria della rincarnazione, che e nello sfondo del ro- 
manzo di Nino Salvan esch i serve a sp iegare cio che altrim enti non 
si sp iega. Forse, trovera d iviso  il campo dell’opinione in alcuni 
strati del pubblico che legg e  — ma questo nulla toglie alia  grande 
bellezza e bonta dell’opera, per lo stesso afflato di arte, di fede, 
di nobilta spirituale, di emozione alta, di sensibilita delicata e direi 
re lig iosa  che tutta la pervade e la penetra, come connotato irresi
stibile.

In proposito, potremmo proseguire il discorso di recensione e
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parlare del p a ssa g g io  dal pessim ism o aNottimismo della cecita, in 
Vanni L a  Bruyere, che riesce a fam e la sua luce spirituale, la  sua 
ricchezza intima, per virtu specialm ente di Sim onetta, la fig liuola  
del tabaccaio sp iritista , in S . M ichele di Pagan a- Sim onetta, in 
seguito  a una specie di sogno telepatico, che attesta, da parte di 
G od elive  morta, la volonta di aiutare il cieco, la  cui cecita e karm a 
di espiazione (come d irebbero i teosofi) Sim onetta, proprio lei, che 
precedentem ente sem brava dim ostrare per V anni una m isteriosa an- 
tipatia, d iventa il fiore della sua notte, lo accom pagna, g li legg e , lo 
aiuta ad istru irsi nel metodo B ra ille  e inline, dopo avere  assolta la 
sua missione, ritorna in convento, secondo il voto che a v e va  fa tto ; 
mentre V anni, iniziando la v ita  nuova di conversione e di rico- 
struzione, abbandona la « S eren ella  » per G enova, vende lo studio 
dell’A ven u e  K leb er e, con m eravig liosa attitudine e abnegazione, 
passa a d irigere il laboratorio dei ciechi a  G enova, che funziona 
per suo m erito m eravigliosam ente. E g li ,  dunque, non com batte piu 
il suo destino, il tragico  ostacolo della cecita e, per lui, diventato 
uno scalino per salire e, in adem pim ento alia  volonta partita dal- 
l’ lnvisib ile , ritrova  la ragion d ’essere —  come dice il « B reviario  
della felicita * — e diventa il veggen te  al quale si schiudono g li 
orizzonti piu v a s t i !

*
* *

L a  tram a che abbiam o esposta, in un riassunto pallido e ap- 
prossim ativo, non e delle solite, colie affinita, specialm ente, che in- 
teressano i lettori di « Luce e O m bra », che e pure citata in qualche 
pagina del romanzo di Nino Salvan esch i. L ’ intreccio occulto S i-  
m onetta-G odelive, non e meno su g gestivo  dell’ intreccio occulto 
V anni L a  Bru yere-Form en ti, le due esistenze successive, annodate 
nel m istero di un karm a di espiazione, che e la cec ita ! Il m es- 
sag g io  quasi astruso arriva  tuttavia anche alia  sponda d egli in* 
com petenti e degli im preparati, per virtu di arte e di poesia, per 
una tecnica prodigiosa di stile, per una estetica profonda e vissuta, 
che traduce in suono il colore e in m usica la visione, in una ma- 
niera che non e ne futurism o, ne trasposizione ipnotica... Teniam o 
a questo chiarim ento, perche il Salvaneschi, nelle pagine del ro
manzo, cost spesso luccicanti di squarci pittoreschi e ricam ate di 
delicatezze spirituali, rim ane sem pre in com pagnia del gran  pub- 
blico (come e provato, del resto, dal successo di « I l  fiore della 
notte ») pur senza perdere la com pagnia del pubblico speciale, da 
cui proviene 1’ A u tore stesso. S i d istingue, in cio, da tutti quelli
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che lo hanno preceduto nel genere dei romanzi a  sfondo piu o 
meno occultistico.

...P erdidistis utilitalcm  calam italis... d iceva S . A go stin o . M a vi son 
di quelli che non voglion o  perdere e non perdono l’utilita incom- 
m ensurabile che puo derivare dal la sventura. Nino Salvan esch i e 
di quelli esseri spiritualm ente p r iv ile g ia t i: che insegnano ad am are 
la vita. L ’ insegnam ento vien e dal Dolore, consapevolm ente accet- 
tato e valorizzato, secondo le indicazioni di un Io superiore ed ai 
fini di una v ita  superiore.

P e r  i lettori di « L u ce e O m b ra» , poi, N ino Salvan esch i si puo 
d ire un com pagno di v iag g io , ed e colui appunto che sceg lie  la 
sua strada con occhi sp irituali. Conosciam o la provenienza del suo 
v ia g g io . E  la m eta del v ia g g io  e illum inata da Dio.

Con questo voto, anzi con questa certezza, noi lo salutam m o 
la  prim a vo lta  in cuor nostro, quando d ava alle  stam pe < II M ae
stro dell’In v is ib ile  », libro di N ovelle  bellissim e eppur non abba- 
stanza popolari, tra i lettori specialm ente sp iritualisti, e che sono 
novelle di un piano astrale, di un altro mondo, novelle di fede, di 
m istero, di paura, di v ita  dopo la M orte...

G a b r i e l e  M o r e l i . i .

Dal ‘‘ Breviarlo della Felicity

Penso, con Emerson, che non vi sono ore senza miracoii intimi. Ma 
per accorgersi di questo, e se non si riesce da soli a rltrovare ii cammino 
della propria coscienza, bisogna cercare negli accordi degli altri destini 
che ci circondano, quei bagliori della bonta, che ci rivelino che e neces- 
sario rendere bella la propria intima coscienza, per poter gioire della ve- 
rita: solo alimento dell’anima.

** *

Si direbbe che a certe epoche, 1’anima abbia compiuto prodigi per ap- 
palesare la sua presenza alle intelligenze uraane. L ’ India, l’ Egitio, la Persia, 
la Grecia segnano questi varii tentativi spirituali che pare oggi si rinnovino, 
con vari segni prccursori di un’altra aurora. 11 destino non getta piu su 
ciascuno di noi l’ombra paurosa del periodo greco, ne il peso del Karma 
indiano. Forse le ragioni della vita non si trovano sul nostro piano, dove 
con i loro abiti, gli uomini portano a passeggio le famiglie dei loro desiderii 
e delle loro ambizioni, ma in un altro piano, serbatoio per dir cosi, di 
tutte le bellezze e le bonta, patrimonio della umanita intera e al quale 
soltanto le anime sovrane attingono quella materia illuminante della quale 
son formati i genii e gli eroi.

N in o  S a l v a n e s c h i .



1

IL MEDIUM G. MAGNO

Intorno alia medianitii di G. Magno, descritta nel fascicolo dello scorso 
luglio (i) dal comm. G. d'Avossa, ben volentieri pubblichiamo questi ulte- 
riori ragguagli favoritici dal prof. F. de M arco:

II caso che dette occasione alia  scoperta della m edianita del 
M agno, fu che questi un bel giorno, avendo appreso che il sig . 
A lberto  D el Mercato, appartenente a nobile e cospicua fam iglia, 
si era dilettato nella sua gioventu  a suonare la chitarra ed il 
mandolino, nei quali strum enti, specialm ente nella chitarra, a v e va  
fatto notevoli progressi, g li si accosto una prim a volta per inter- 
rogarlo se vo leva  benignarsi d’ in segn arg li il mandolino. N e ebbe 
per risposta, come era da prevedersi, un reciso rifiuto. M a furono 
tante le volte che il giovanotto  con petulante insistenza ritorno a 
battere sul chiodo, che il D el M ercato fini per cedere ammetten- 
dolo in casa per un’ora a lia  sera in due giorn i a lia  settim ana. B i- 
so gn a ora prem ettere che il D el M ercato da oltre trent’anni si oc- 
cupa di spiritism o, e precisam ente da quando constato la  prim a volta 
che uno dei suoi fratelli p ossedeva doti m edianiche eccezionali.

I  risultati delle sue esperienze con questo prim o soggetto  che 
ebbe la  fortuna d’incontrare, non esit6 a  renderli di pubblico do- 
minio in un libro la  cui lettura desto allora, come destera sem pre, 
il piu v ivo  interesse. D a quella epoca eg li si e dedicato com ple- 
tamente a quest’ordine m eravig lioso  di studi, dando p rove di ca- 
pacita non com une in esperim enti cosi ardui e di tal natura che 
davvero , com e ebbi piu volte a  constatare, richiedono fibre ener- 
gich e e cervelli d ’acciaio. A n ch e io fui attratto da questi studi, e 
tutt’ora non trascuro di avv ic in are  il D el M ercato per tenermi al 
corrente d’ogni nuova m anifestazione ed interpretazione da lui esco- 
g itata  al riguardo. E  fu una sera in cui m: ero recato a casa sua 
per d iscorrere di queste cose che tanto mi appassionano, ch’ io mi 
incontrai col M agno che era li a prender lezione di mandolino. A  
lezione ultim ata il d iscorso cadde sullo spiritism o.

(i) Vedi pag. 3 1 1 .
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A  un certo punto il M agno, da ilare e scherzoso ch’era con noi, 
cam bia volto e d iventa taciturno, m entre i suoi occhi acquistano 
un insolito chiarore e tratto tratto si fissano nel vuoto. Che c ’e 
di strano in lui ? A  che cosa attribuire quel sottilissim o frem ito 
dalla testa alle piante ch’egli dice di avvertire?

II sig . Del M ercato, perd, da quell’esperto indagatore che e, sa 
di che si tratta.

Quei segni sono stati sufficient per farg li com prendere che il 
M agno e sotto l’ irresistib ile  influenza d’una forza im ponderabile. In 
quella sera stessa, infatti, messo alia prova, il tavolinetto su cui 
egli depone leggerm ente le mani, prende subito ad ag itarsi e a 
roteare, mentre si odono ripetuti colpi nella com pagine del legno. 
Furono questi i sintomi che preannunziarono la sua m edianita. 
D a quell’epoca sono scorsi degli anni, e sebbene esso sia ancora 
lontano dal suo pieno sviluppo, quel che presenta fin da oggi 
e arra sicura di quel che sara fra un altro anno o due.

Sp arsasi allora la notizia in paese ed oltre, com inciarono ad 
affluire uomini e donne, chi per invocare questa o quell’ E n tita  
scorporata, chi per curiosare o sincerarsi delle m anifestazioni che 
giornalm ente assum evano un carattere sem pre piu convincente, 
chiaro e sb rigativo . I  fenomeni che il M agno presenta sono vari 
e com plessi, ma quello che m aggiorm ente ha attirato, anzi pola- 
rizzato l’attenzione del pubblico colto e profano, suscitando sem pre 
e ovunque entusiasm i e consensi, e stato ed e il fenom eno musi- 
cale. Fenom eno m eravig lioso, sensazionale, specialm ente per noi 
che conosciam o, non solo lo stato rudim entale della coltura del 
medium, ma anche l’ incapacita assoluta del m edesim o al m aneggio 
del violino e del pianoforte. L e  « Stregh e » sotto i voli del suo 
arco e il frem ito di quelle dita che sanno im prim ere una nuova 
anim a alio strum ento, si rivelano in tutto il fascino della loro bel- 
lezza eterna. Ogni piu lieve sfum atura e ritratta  con vero colore 
artistico ed ispirazione somma. Tutte le difficolta sono vinte e va- 
lorizzate. P er lui, anzi, sem bra che i tratti piu difficili, quelli che 
hanno fatto desistere molti artisti dall’affrontare tale esecuzione, 
non siano che momenti come gli a ltri; tutta una v ia  piana, dritta e 
luminosa.

Bisogna vederlo per credere! V ederlo  mentre con quella spi- 
gliatezza che g li e propria in quell’ora, dal violino salta al p ia
noforte, dal « Moto perpetuo » di Pagan in i alia com plessa m usica 
di W agner, per convincersi che quelle mani ubbidiscono, non alia 
volonta e all’ intelletto del soggetto , ch’e com plctam ente passivo in
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quel mentre, ma ad uno spirito, ad un' intelligenza superiore del 
gran  regno invisib ile . V ed erlo  per constatare come codesta forza 
scorporata, che molti scam biano per poteri naturali, ed altri ne- 
gano del tutto, diventi a  un tratto arbitra e padrona di quell’or- 
ganism o e lo guidi a com piere queste ed altre m eravig lie , che il 
medium alio  stato di veg lia  naturale non potrebbe ad ogni modo 
tentare. F acc io  pero notare ad onor del vero che questo mio giu- 
dizio intorno alia  esecuzione m usicale non e condiviso da tutti, e 
specialm ente dai m usicisti, ai quali non possono sfu g g ire  le im- 
perfezioni ed i difetti che le personalita spiritiche, attraverso il m e
dium, non arrivano a superare.

M a la m ia im pressione, com e quella di tanti altri profani, e since- 
ram ente e fedelm ente questa che ho m anifestata, e se le persone 
assai piu com petenti di me sono in grado di accorgersi di un’ese- 
cuzione im perfetta, non per questo il valore m edianico di essa viene 
ad essere dim inuito, e cio mi sem bra doveroso per tutti, siano 
essi dilettanti o m aestri, riconoscerlo. F ra  le ipotesi che si arrischia- 
rono a  prim o tem po, e pare che sussistano ancora in alcune persone 
irriducibili nel loro scetticism o ostile, vi e quella che m irerebbe ad 
offendere la serieta e l’onesta del sig . D el M ercato, se la sua ben 
nota persona non fosse superiore ad ogni critica m aldicente. S i e 
parlato di fro d e ; ma il carattere dell’uomo, la sua posizione so- 
ciale, i suoi natali illustri non si concilierebbero per nulla con il 
sospetto ch ’egli abbia organizzato un trucco banale per ingannare 
il pubblico.

In quanto poi al medium, per la conoscenza intim a che ho di 
lui fin dalla infanzia, debbo dichiarare espressam ente con tutta la 
forza della mia coscienza che sa quel che afFerma e ne risponde, 
che eg li non ebbe mai occasione, neppur di vedere un pianoforte, 
ne di toccare un violino, e che il modo inatteso, spontaneo, schiet- 
tamente verace e sincero di r ivelarsi cosi ad un tratto com e un 
eccellente virtuoso di quei due strum enti, nonche il fatto di es- 
sersi affidato alle  oculate esigenze di un vecchio cultore di ricerche 
m edianiche quale e il s ig . D el M ercato, il quale da tre anni g li 
prod iga osp ita lita e ne segu e e d irige lo sviluppo con metodo 
rigidam ente severo  e coscienzioso, escludono in modo assoluto 
qualunque sospetto di frode, di trucco o di mistificazione. R ig e t-  
tata dunque, e con d isdegno, questa ipotesi che assolutam ente non 
potrebbe reg gere , a  quale altra  b isogn a far capo per avere una 
spiegazione p lausibile di fenomeni cosi im pressionanti ? P e r  me e per 
tutti quelli che di tali fenomeni seriam ente e serenam ente si in-
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teressan o  l ’un ica sp iegaz io n e  sod d isfacen te  e  q u e lla  sp ir it ica , se -  

cond o la  q u ale  tutto cio  che si e strin se ca  d a lle  faco lta  m edia- 

n ich e del M ag n o  e d ovuto  a ll ’azione d e lle  an im e dei defunti, ch e  

p arlan d o , scriven d o  e suonando, si sforzan o, a ttra v e rso  q u e ll’o rg a -  

n ism o di cui si servon o , di darci la  p ro v a  d e lla  loro esisten za  

o ltre  la  tom ba.

Laureana Cilento, 10 niaggio 1928.

P ro f. F r a n c e s c o  D e  M a r c o .

3$

Nota della Direzione.

Ci auguriamo che questi primi annunci della medianita del Magno 
possano essere seguiti dalla notizia di ulteriori, documentati progressi.

Circa la natura del fenomeno, non bisogna nasconderci che la medianita 
musicale, per se stessa, e quella che meno si presta all’ interpretazione spi
ritica. I numerosi casi di « fanciulli-prodigio » che prevalentemente si espli- 
cano, appunto, nel campo musicale, dimostrano che la musica e I'arte piu 
direttamente connessa alle misteriose facolta del subcosciente, come del 
resto, anche all’ infuori della precocita, hanno dimostrato i maggiori psico- 
logi e filosofi della musica, primo tra essi lo Schopenhauer.

Dal punto di vista della medianita, sara dunque bene che gii sperimen- 
tatori non fissino la loro attenzionc sol tan to sulle manifestazioni musicali del 
Magno, ma cerchino di sviluppare, nell’ intercssante soggetto, fenomeni con
comitant! di altra specie, perche soltamo la fenomenologia d’ordine ob- 
biettivo confermerebbe il carattere medianico di una produzione che diffi- 
cilmente potrebbe essere sottratta alia sfera della psicologia subbiettiva, sia 
pure eccezionale e, comunque, degna di studio.

SolidarietA delle ipotesi.

La sola difficolta che'si presenta e che sovente le tre ipotesi, perso- 
uismo, animismo e spirilismo possono servire ugualmente alia spiegazione 
d’un solo e medesimo fatto. Cosi un semplice fenomeno di personismo 
potrebbe essere altresi un caso di animismo o di spiritismo. II problema sta 
dunque nel decidere a quali di queste ipotesi il fatto appartiene, perche 
c ’ ingannercmmo pensando che una sola basti a spiegare tutti i fatti. La 
critica vieta di andare al di la di quello che basta per la spiegazione del 
caso sottomesso all’analisi. Cosi, dunque. il grande errore dei partigiani 
dello spiritismo e di aver voluto attribute tutti i fenomeni, generalmente 
conosciuti sotto questo nome, a spiriti. Questo nome, da so solo, basta 
per spingerci su di una cattiva strada. lisso dev’essere sostituito da un altro 
termine, da un termine generico, non implicante aicuna ipotesi, alcuna 
<lottrina.

A k s a k o f .



PROBLEMI, IPOTESI, CH1AR1MENTI

ECHI DEI FENOMENI DI MILLESIMO.

Voce e smateriallzzazione.

Egregio sig. Direttore,

Premetto che ho ammesso pienamente il fenomeno, riguardante I’asporto 
del medium, riportato nel fascicolo di ottobre u. s. della Sua pregiata Ri- 
vista.

Per chi crede, sapendo davvero di credere alle manifestazioni supemor- 
mali, il dubbio deve infatti sparire anche di fronte al « meraviglioso » che 
diviene pur sempre, il « naturale ». Cio che piuttosto, mi preme di far ri- 
levare si e la non perfetta corrisponsione del fatto all’ ipotesi formulata dal 
Prof. Bozzano. Mi spiego. Nel mentre egli dice che le personality media- 
niche operanti, riducono I'organismo del medium alio slato d i uti oggetto ina
nimate cio non sembra conciliarsi con la circostanza emergente dalle parole 
del medium: Non mi sento pin le gambe!  proferite in un momento, in cui, 
come rileva il Bozzano stesso, erasi effettivamente iniziato ilproresso di sma- 
terializzazione del corpo.

Stando, infatti, alia cennata ipotesi, il medium, per essersi trovato in 
quell’istante, alio stato di un -oggetto inanimato e, per di piu, gia in via di 
smaterializzazione, tutto faceva presupporre che avrebbe dovuto... star zitto. 
E questo, egregio sig. Direttore, il punto interrogativo che gradirei venisse 
chiarito il che. son certo, potrebbe far piacere anche a qualche altro, preso. 
come me, dalla piu fervida ammirazione per il Bozzano e, pur tuttavia. ri- 
masto incagliato in quel foss’anche un briciolo di contradizione tra il fatto 
e l’ ipotesi formulata ed ammessa dall’ illustre studioso (i).

M ic h f . i .k D i N u z z o .

(l) Sempre in merito al fenomeno dell’ asporto del medium, un nostro egregio let- 
tore, il sig. A . S. Pedroso, residente nell’ America del Sud, ci scrive:

« Se si pensa che il cuore 6 talmente sensibile che, se cessa di hattere per un 
minuto, e anche per qualche secondo, la persona muore, non si puo comprendere come 
codesto cuore possa. per dir cosi, fondersi, per passare altraverso le fessure della porta 
e poi rimaterializzarsi, e cosi, nello stesso modo, tntti gii altri organi di un uomo vivo, 
tra i quali ve ne sono alcuni delicatissimi, come gli occhi. Ora un occhio non puo pas
sare attraverso il buco d’ una serratura e deve dunque smaterializzarsi anch'csso, e, dopo 
rimaterializzato, continuare ancora a vedere. Ecco una cosa strana. Quando si tratta sol- 
tan to del corpo astrale, la cosa i  spiegabile • (Nota della Redaz.).
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La disintegrazione e I’integrazione in natura.

Se si aumentano le vibrazioni (i) dell'acqua essa si disintegra in vapore: 
se s: diminuiscono le vibrazioni di tale vapore esso ridiventa acqua. Que
st'acqua «secondaria» , pur essendo passata da una disintegrazione, ha conser- 
vate le precise qualita dell’acqua cprimitiva* cioc: pesa ancora un grammo 
per centimetro cubo, bolle a 4- ioo°, si congela a o°, ha il suo massimo di 
densita a gradi 3,08 ecc., ecc.

Anche l’ lodo inetallico cristallizzato si disintegra senza liquefarsi (subli- 
mazione) e si reintegra in cristalli senza perdere nessuna delle sue qualita, 
come I’acqua. Cosi la canfora e molti altri corpi — (Un pezzo di canfora 
av/olto in un cartoccio scompare in breve tempo attraverso ai pori della 
canal. I.'anmento di vibrazione, o calore, e la sola forza necessaria per di
sintegrate le sostanze chimiche e la diminuzionc di vibra/ione, o freddo, c 
la sola forza necessaria per reintegrare tali sostanze.

II corpo umano e un composto delle sostanze chimiche elementari car
bonic, idrogeno, ossigeno, azoto. La canfora e pure un composto di dette 
sostanze principali esc 111 so l'azoto; ma altre sostanze, fra le 130 mila della 
chimica del carbonio, contengono anche quello.

In un numero recente di « L. e O. » e raccontato come il corpo umano 
di un Medium fu disintegrato, trasportato a distanza c integrato come alio 
stato primitive : su tal fatto non si possono mettere in dubbio le numerose 
firme di testintoni scrii. Gli spiritisti pare che ne deducano che tale feno- 
meno avviene per opera di Spiriti, o Esseri ex-vissuti e disincarnati. Essi, 
mediante una loro forza X , ignota, ipotetica e scientificamente indimostra- 
bile. sarebbero capaci di disintegrate un corpo in vapore, in pulviscolo, e 
di riintegrarlo esattamente come prirna alia istessa maniera che la natura 
impiega nelle sostanze chimiche di pari composizione.

I’er precisare meglio le cose aggiungiamo che alcuni corpi richiedono 
molto calore, per cambiare di stato, mentre altri, pur avendo circa 1’egual 
peso specifico, richiedono poco calore. Cosi per es tanto il Piombo quanto 
il Torio pesano all’incirca grammi undid per centimetro cubo e malgrado 
cib il Piombo londe con una vibrazione di soli 327 gradi mentre per il Torio 
occorrono piit di 1700 gradi. Per il mercurio basta la temperatura ordinaria 
per tcnerlo liquido, cosi come all’ordinaria temperatura molti corpi sono ga- 
silieati.

Vogliamo con cib dire che il calore, o aumento di vibrazione, neces- 
sario per far cambiare di stato ad un corpo non e una quantita costanle e 
non dipende dal peso specifico dei corpi. Dipende solo dall’armonia o dalla 
disarmonia che le onde termiche hanno con la distanza intercorpuscolare 
dei corpi, cosi, come di due corde armoniche perfettamente eguali risponde, 
ad una nota emessa nell'aria, quclla sola delle due corde che e intonata (tesa) 
con la nota. La materia cosidetta « bruta » e altreltanto ed anzi piit sen- 
sihile. della nostra materia organizzata. I nostri sensi, per es., non accusano 
le variazioni di temperatura cosi bene come il mercurio o I’alcool d’un ter- 
tnometro e l'encefalo nostro non accoglie e non fissa le immagini cosi ra- 
pidamente e cosi ininuziosamente come la I’argento delle placche fotogra-

1) i i  nolo cbe il calore non 4 che un aumento di vibrazione molecolare.
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fiche. Si direbbe che la materia bruta organizzandosi in materia complessa 
ha perduto molta della sua agilita percettiva.

L’abitudine atavica di crederci qualche cosa all’ infuori e al di sopra della 
pura e semplice materia ci fa vagare in caropi ideali, in supposizioni me- 
tafisiche che in realta non esistono. Vogliamo che in noi vi sia qualche cosa 
di superiore che sostituisca la squisita sensibilita naturale della materia.

50 bene che la materia non parla e non pensa, ma so anche che par- 
lare e pensare non sono che vibrazioniappresechesiripetc.no nella materia, 
convenientemente eccitata, cosi come dellecorde intonate, convenientemente 
eccitate, ripetono le note alle quali furono intonate.

51 sa che il tema e complesso, ma non per questo c’e da smarrirsi! Siamo 
proprio matematicamente autorizzati ad ipotecare definitivamente il nostro 
cervello nella religiosa, comoda e factle spiegazione che un corpo umano 
fed un oggetto qualsiasi come la pirite del Prof. Bozzano) possa essere di
sintegrate da forze ignote attribuite aSpiriti onnipossenti ed altrettanto ignoti? 
Convengo che chiunque e capace di pensarla cosi, perche cio costa pochis- 
simo lavoro cerebrale di lieve profondita. Non e invece piu giusto e piu 
degno del grado intellettuale raggiunto dall’umanita di esaminare acutamente 
tutti i fatti tisio-chimici della natura e di vedere se fra essi si possano inqua- 
drare quei fenomeni che a tutta prima appaiono sbalorditivi?

Perche non si potrebbe dire per e s .: il corpo di un Medium, od un corpo 
qualsiasi, possono essere disintegrati da un liei>e aumento di vibrazioni pro- 
dotto dal la sinergia, ben intonata, delle forze emanate dai presenti ad una 
seduta medianica: cosi come delle onde luminose e fredde disintegrano istan- 
taneamente I’argento delle placche fotografiche perche I’ Argento (Medium; c 
corpuscolarmente ben intonato con le dette onde? E colpevole uno studioso 
se prudentemente tiene in conto di un buon cinquanta per cento, ed in primo 
luogo, dei fatti veri e naturali prima di cedere ad un entusiasmo fantasma- 
gorico? Piu io analizzo le minutissime e nitide relazioni degli splendid! 
fenomeni, osservati dall'appassionato studioso Prof. Ernesto Bozzano, piu 
mi vado persuadendo che exoptasmia, xenoglossia, dinamia, disgregazione, 
ecc. sono fatti dipendenti non da una ultrapotenza inammissibile del subco- 
sciente, ma dalla sinergia dei presenti, compartecipante e operante sur un 
medium a materia nervosa esattamenle armonizzata con le eccitazioni associate.

La deturpazione della lingua tedesca e quella piu grave del dialetto 
veneto (Bepi pagina 38Q), sono per me una prova che anche il cinese di 
quel tale » spirito architetto », non sono che i risultati della associazione 
tsia pure inconsapevole) di cognizioni linguistiche mal digerite di qualche 
presente. Non nei microfatti naturali della piccola Terra e da cercarsi Dio, ma 
in una architettura direttiva ben piu sublime e meravigliosa quale c quella 
che ci fa scorgere la « Risuonanza Universale ».

Prof. R o m a n o  B i a n c h i .

Risposte dl Ernesto Bozzano.

II signor Michele Di Nuzzo, in forma assai cortese, desidera da me uno 
schiarimento in merito a una circostanza riguardante il fenomeno di « asporto 
del medium » avvenuto nelle nostre esperienze di Millesimo; circostanza
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che, seccndo lui, mal si accorderebbe con I’ ipotesi da me proposta a spie- 
gazione del fenomeno.

E doe, egli osserva che se le personality medianiche operanti, prima di 
compiere il fenomeno di « asporto del medium*, avessero separato il di 
lui « corpo spirituale » dal « corpo carnale », riducendo ({ucst’ ultimo alio, 
stato di un « oggetto inanimato », in tal caso il medium non avrebbe po
tato esclamare: « Non mi sento pin le gambe », visto cbe in quel momenta 
avrebbe dovuto trovarsi ridotto neile condizioni di un « oggetto inanimato *. 
Perche? Perche? E in quest’ultimo apprczzamento che consiste I'errore del 
mio cortese interpellante, giacche se la laringe del medium pote ancora 
esercitarsi per un istante allorche la smaterializzazione del suo corpo erasi 
iniziata cominciando dalle gambe, tutto do tendercbbe a dimostrare unica- 
mente questo: cite le personality medianiche operanti avevano — dirb cost — 
spogliato sul posto il « corpo spirituale » del medium dal suo « involucre 
carnale » ; ed ecco tutto.

Nel caso classico di Mrs D’ Esperance, la quale ebbe a subire I'identico 
fenomeno della totale smaterializzazione delle gambe, ed ebbe, a sua volta, 
ad esclamare: « Non ho piu le gambe! * , si rileva invece cn’essa continue 
a conversare con gli sperimentatori per I’intera durata del fenomeno. II che 
non ha proprio nulla di straordinario, e signiftca soltanto che la laringe di 
Mrs. D’ Esperance rimase in permanenza in condizioni di efficienza funzio- 
nale, laddove la laringe del nostro medium rimase bensi integrata per un 
istante allorche la disintegrazione deU’organismo erasi iniziata, cominciando 
dalle gambe: nta solo per un istante, visto che il medium piu non rispose 
alle ansiose domande dei presenti.

E con questo, mi pare di avere risposto all’obbiezione del signor Mi
chele Di Nuzzo.

** •

Passando all’altra obbiezione che a me rivolge sul inedesimo tema il 
prof. Bianchi, rilevo conte 1’obbiezione stessa sia per intero coutenuta in 
questa sua frase: « Gli spiritisti pare che ne deducano che tale fenomeno 
avvicne per opera di Spiriti, o Esseri ex-vissuti e disincarnati ». Adagio: 
io mi astenni rigorosamente dal pronunciarmi al riguardo ; e cio per l’ovvia 
ragione che i fenomeni fisici, per quanto meravigliosi essi risultino, non sono 
prove d’ identificazione spiritica. Ho gia ripetuto innumerevoli volte che i 
fenomeni Animici possono risultare Spiritici, e i fenomeni Spiritici possono 
risultare Animici, a scconda delle circostanzc in cui si estrinsecano. Il che 
torna lo stesso come dire che per deliberare in proposito, si e tenuti a con- 
siderare nel loro complesso le circostanze di fatto in cui si e estrinsecato 
un dato fenomeno; e, per converso. cbe non e lecito isolare un dato fe
nomeno dalle circostanze di fatto in cui si e estrinsecato, per indi procedere 
spigliatamente a conclusioni arbitrarie, le quali non possono non risultare 
miseramente sbagliate. Cosi, ad esempio, qualora si ottenga da una « sen- 
sitiva » un incidente puro e semplice di « chiaroveggenza nel futuro*, in 
tal caso, e in omaggio alia regola scientifica cbe prescrivc la « massimn 
parsintonia neile ipotesi », noi hovremo concluderne che la genesi dell’in- 
cidente era puramentc Animica ; vale a dire, dovuta alle facolta supemor- 
mali inerenti alia subcoscienza umana. Qualora invece la personality di un
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defunto comunicante fomisse sul conto proprio ragguagli sufficienti d ’ iden- 
tificazione personale, e nel mezzo a tali ragguagli si rinvenisse intercalate! 
un incidente di chiaroveggenza nel futuro, noi dovremo concluderne che 
quest’ ultimo incidente proveniva da quella medesima entita di defunto la 
quale aveva provato la sua identita personale. 11 comportarsi diversamente 
apparirebbe contrario alle regole fondamentali dell’ indagine scientifica, nonchi- 
logicamente assurdo.

Cio posto, osservo che nel caso di « asporto di persona » conseguito a 
Millesimo; si rileva l’ incidente interessante di uno dei nostri « spiriti- 
guida » il quale si manifesta a New-York col medium Valiantine per in- 
formarlo ch’egli aveva aiutato « Cristo D ’Angelo » a compiere il fenomeno 
di « asporto del medium nel granaio » ; e tutto cio prima che la seduta di 
cui si tratta venisse pubblicata in Italia; vale a dire quando nessuno al 
mondo, all’ infuori dei partecipanti, poteva conoscere il fenomeno, il quale, 
tanto meno poteva essere noto al di la dell’oceano. Ora un tale episodic di 
• cross-correspondence*, se non risulta ancora una prova d'identificazione 
spiritica, vale pero a dimostrare I’ indipendenza spiriluale dell’entita « Bert 
Everett > dai due mediums coi quali si manifesta.

Cio stabilito per la verita, ripeto ch’ io mi disinteresso completamente 
del quesito che contempla la genesi del fenomeno cui ebbimo ad assistere. 
I-.’ ipotesi spiritica non ha bisogno dei fenomeni fisici per essere dimostrata: 
e cosi essendo, qualora il mio contradditore lo desideri, io gli concedo ir. 
lauto pasto tutti i fenomeni di « apporto » e di « asporto » da noi conse- 
guiti; ma, in pari tempo, osservo che la sua spiegazione intorno al come 
si determinano gli « apporti » in generale; e cioe, che « un corpo qualsiasi 
puo essere disintegrate da un lieve aumento di vibrazioni prodotte dalla 
sinergia, bene intonata, delle forze emanate dai presenti >, e una presunta 
spiegazione che non ispiega letteralmente nulla; giacche il grande quesito 
da risolvere non verte sulle « forze fisiche in azione », bensi sulla natura 
della » volonta * che dirige le forze fisiche; volonta capace di agire, da Mil
lesimo, sopra una scatoletta d ’argento esistente a Genova (50 chilometri 
lontano), disintegrarla sul posto, trasportarla in un attimo a Millesimo, in- 
trodurla alio stato fluidico in una camera ermeticamente chiusa, reintegrarl?. 
istantaneamente, e deporla in grembo alio scrivente. Queste le circostanze 
di estrinsecazione fenomenica, le quali richiedono urgentemente di venire 
dilucidate; e il prof. Bianchi dovra convenire che la sua ipotesi delle « si- 
nergie bene intonate > non risolve affatto il perturbante quesito, non dilu- 
cida in nulla l’ enorme mistero.

Ed e piuttosto curioso il rilevare che il mio contradditore accusa gli 
spiritisti di essere troppo sempiicisti, « perche cio costa pochissimo lavon 
cerebrale di lieve profondita », laddove le osservazioni esposte provano come 
sia proprio lui che si dimostra troppo semplicista, che non si cura.di ap- 
profondire i fatti, che risparmia a se stesso ogni serio lavoro cerebrale. Come 
si vede, il giudice appare meritevole di passare sul banco degli accusati: 
e per giunta egli aggrava la sua posizione invertita, quando non si perita 
d’ incolpare gli spiritisti di < cedere a un entusiasmo fantasinagorico >, il 
quale « non e degno del grado intellettuale raggiunto dall’umanita! ! !  . 
Quale superficiality di analisi! Quanta fatuita nel sentenxiare !



44 PROBLEM I, tPO T tiS I, CHIAR1M FKTI

Comunque, e per quanto riguarda la genesi presumibile dci fenomeni di 
< apporto », io mi astengo dal pronunciarmi; e cib per la ragione esposta 
in precedenza, che i fenomeni fisici del medianismo non sono prove d’ i- 
dentificazione spiritica, per quanto possano concorrere efficacemente a raf- 
forzarle e a convalidarle.

Torna invece a proposito il ricordare al prof. Bianchi un allro mistero 
<la risolvere in ordine ai fenomeni di * apporto » considerati in massa d'o- 
rigine subcosciente; e il mistero consiste in questo, che se nella subcoscienza 
umana si rinvengono facolta spirituali a tal segno portentose da pervenire 
a disintegrare, reintegrare, trasportare oggetti d'ogni sorta ed esseri viventi; 
se tali facolta sono anche in grado di compenetrare il passato, il presente 
ed il futuro; se sono in grado di vedere attraverso i corpi opachi, senza 
limiti di distanza; se pervengono financo a creare degli esseri viventi per- 
fettamente organizzati; e se. per converse, tutto concorre a dimostrare come 
tali facolta portentose non abbiano ad assolvere cbmpito alcuno durante 
1’esistenza terrena (il che e provato dal fatto ch’esse emergono a sprazzi 
fugaci dalla subcoscienza solo allorquando I’organismo umano si trova in 
condizioni di menomazione vitale, quali risultano gli stati del sonno fisio- 
logico, del sonno sonnambolico, del sonno medianico, dell’estasi, del coma, 
della narcosi per inalazione di cloroformio), se tutto cib si verifica, allora 
dovra inferirsene logicamente che tali facolta esistono preformate, alio staio 
latente, nella subcoscienza umana in quanto rappresentano i sensi e le fa
colta dell’ esistenza spirituale, in attesa di emergere e di esercitarsi in am- 
bientc spirituale, dopo la crisi della morte; cosi come i sensi terreni esi
stono preformati, alio stato latente, nell’embrione, in attesa di emergere e 
di esercitarsi in ambiente terreno, dopo la crisi della nascita.

Ripeto per la centesima volta che I’Animismo prova lo Spiritismo, e 
cib fino al punto che se non vi fosse I’ Animismo, lo Spiritismo mancherebbe 
di base.

In altre parole: L ’ Animismo e il compleinento necessario dello Spiri
tismo, in quanto prova che I'uomo e nno spirito anche da incarnato.

Ne deriva che quaudo i corifei del materialismo si sforzano di ridurre 
I’ intera fenomenologia inctapsichica nell’angusta cerchia dell’Aniniismo, il- 
ludendosi con cib di chiudere ogni via di scampo ai propugnatori dell’ ipo- 
tesi spiritica, essi, in realta, rendono loio un segnalato servigio, in quanto 
fomiscono ai medesimi la prova complementare indispensabile onde confe- 
rire stabilita incrollabile — sulla base dei fatti — alia dimostrazione scien- 
tifica dell’esistenza e sopravvivenza dell’ anima.

Tutto questo io lo ripeto da trentotto anni, rna dispero di farmi capire 
da tutti coloro le cui mentalita risultano siHattametite obnubilate dal pre- 
concetto materialista, da non essere in grado di assiniilare una verita ele- 
inentare qual’e quella esposta.

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

P. S. — All ultiino momeiito mi perviene un inciso che il profes
sor Bianchi aggiunse sulle proprie « bozze di stampa » : inciso nel quale 
egli attribuisce agli « spiriti comunicanti » le deturpazioni ortografiche in- 
corse nella lingua tedesca e nel dialetto veneziano in cui si espressero due
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tlelle personality comunicanti. Ora cio mi stupisce altamente, poiche il pro
fessor Bianchi avrebbe dovuto capire che, se si trattava di « voci dirette », 
allora le deturpazioni ortografiche dovevano imputarsi interamente a noi 
i he abbiamo trascritto foneticamente il linguaggio parlato delle personality 
inedianiche. Per cio che si riferisce alia lingua tedesca, io lo avevo gia fatto 
rilevare in una « Nota » pubblicata a pagina 408, scorso anno, della presente 
rivista. Non sapevo che il medesimo appunto fosse applicabile anche a 
talune espressioni in dialetto veneziano, ma cio non ha importanza, visto 
che deve spiegarsi al medesimo modo.

Quanto alia presunta spiegazione del fenomeno in se, quale ci viene for- 
nita dal prof. Bianchi, secondo la quale « non sono fatti dipendenti da una 
ultrapotenza inammissibile del subcosciente, ma dalla Sinergia dei presenti, 
compartecipante e operante su un medium a materia nervosa esattamente 
armonizzante con le eccitazioni associate », osservo che questa non e una 
spiegazione, ma un « logogrifo * indecifrabile, costituito da una filza di 
espressioni verbali vuote di senso. Comunque, invito il prof. Bianchi ad 
applicare il suo « logogrifo » al caso del medium Valiantine, col quale le 
« voci dirette » conversarono spigliatamente in quindici lingue e dialetti, tra 
i quali le lingue cinese e giapponese, e i dialetti basco, gallese e siciliano; 
o all’altro caso della medium Margery Crandon la quale detto due fittis- 
sime pagine in lingua cinese autentica, con caratteri cinesi arcaici, e che 
il prof. Whvmant e due letterati cinesi tradussero, dichiarando che si trat
tava di un messaggio in lingua cinese classica inappuntabile.

E. B.

La persistenza della persanalitd net Tutto.

La teoria della « coscienza collettiva » importa gia il concetto dell’ im- 
mortalita, con una modificazione particolare, benche non si tratti di un’im- 
mortality personate come e queila formulata dallo Spiritisrao propriamente 
detto. Comunque la teoria della coscienza universale ci insegna che cio 
che nel destino dell’ individuo e ancora in ineffabile divenire, puo essere 
conosciuto dal metagnomo. Circa la questione: « Fino a qual punto i sog- 
getti di questi ineluttabili destini sono imperituri ? », essa e tuttora subjudice... 
Ma io ho recentemente esposto {Journal o f American S . P . R ., febbr. 1927) 
quali siano i caratteri detle manifestazioni medianiche che mi sembrano 
meglio spiegati dall’ ipotesi spiritica, cioe in un modo meno artificiale di 
qualsiasi altra. Questi caratteri sono: 1) la facolta selettiva e nello stesso 
tempo individualizzante dei medium ; 2) la limitazione specifica della loro 
conoscenza; 3) le « corrispondenze incrociate » ; 4) i « book tests*.

H a n s  D r i e s c h .



DALLE RIVISTE

Un’lnterpretazione del fenomenl psichici.

Da una Conferenza: I  fenomeni psichici e un’interpretazione dell’Uni- 
verso tenuta da C. E . M. Joad M. A. sotto gli auspici del « National 
Laboratory for Psychical Research » di Londra, e riportata nel numero 
di Deceinbre 1928 del « The British Journal of Psychical Research*, 
logliamo, riassumendo, alcune applicazioni che il conferenziere fa ai feno
meni raetapsichici, della sua concezione della vita. « La vita, evolvendo at- 
traverso la materia, la dirige, la anima, la usa per i suoi scopi e finalita, 
la rende piu utile e adattabile. Vi e una specie di serbatoio e di corrente 
ininterrotta di vita che non si esaurisce in alcun istante nella somma totale 
degli organismi viventi. Non vi e ragione di supporre che la vita si esau- 
risca nella totalita delle creature che mostrano vitalita, anzi credo che nel 
subcosciente dell’ individuo vi sia un vasto serbatoio di conoscenza e di ten- 
dcnze ereditarie, continuamente arricchito dalle generazioni successive. Puo 
ben darsi che i fenomeni sopranormali, la occulta memoria delle cose, la 
ehiaroveggenza, non siano che manifestazioni di poteri da noi posseduti co- 
stantemente, ma nello stato normale non utilizzabili dalla coscienza. Altri- 
menti, se potessimo prevedere 1’ avvenire, il bisogno e l’ incentivo alia lotta, 
donde procede il progresso, non si avrebbe. II ricordo panoramico di tutta 
la vita passata nel morente, la telepatia spontanea in caso di pcricolo estremo, 
si giustificano da questo punto di vista. Anche i fenomeni ectoplasmici ap- 
paiono come una manifestazione di queila stessa forza vitale, che negli in- 
•■ ctti attraverso metamorfosi realizza un tipo prestabilito, e che si sforza di 
ottenere forme e foggie umane attraverso la polpa amorfa d d l’ cctoplasma.

Abbiamo concepito la vita come un processo continuo, che trascina con 
se tutte le iacolta e i poteri acquistati dall’ individuo, che vanno ad arric- 
chire in modo pennanente la corrente principale della vita; in inodo che 
quando questa si manifesta di nuovo in altri individui, lo faccia in una 
forma supcriore, gli acquisti coscienti delle generazioni anteriori divenuti 
patrimonio incosciente delle seguenti. Allora l’ individualila di ogni monadc 
della vita dipende in un certo senso dalla inateria. La corrente individuale 
deve la sua origine al fatto, che la materia e intervenuta a incanalare la 
sorgente prima della vita entro le sponde anguste dell’ individu.dita. Sc pos- 
siaino concepire che la socicta fra la materia e la vita un giorno si rompa, 
concepiremo anche la cessazione dcll’ individualita. E per questo che io mi 
rappresento la sopravvivenza non come una personality, ma solo come qual- 
che cosa che sopravvive. L ’ individualita non sarebbe che un artifizio con- 
geguato temporaneamente, per raggiungere finalita che la trascendono. Se
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questa interpretazione della vita e della morte e giusta, in via normale non 
e l’ individuo che sopravvive, bensi tutti gl’ incrementi che esso ha acqui- 
stato, che si getteranno nella grande corrente della vita. Una riserva si potra 
fare per certi individui pei quali la vita e stata un cattivo esperimento; che 
non sono riusciti. Non vi e urgenza che essi siano riassorbiti nel gran flume. 
E credo tutti convengano, che le entita le quali si manifestano come spiriti 
non sono superiori al livello comune degli esseri umani, ma piuttosto infe- 
riori; sembrano legati ad una materia piu grossolana e meno animata dalla 
vita, e meno emancipati da essa. Cosi si spiegherebbe, secondo me, come 
mai i defunti ci sanno dire cosi poco delle loro esperienze reali nella nuova 
condizione di vita, e le loro comunicazioni sono cosi triviali. Pub darsi, 
dico, che noi ci troviamo in contatto temporaneo con esseri umani soprav- 
vissuti alia morte non per virtu della loro superiority al livello generale, 
ma al contrario a causa della loro inferiority e incapacity di elevarsi al li
vello comune... »

Le idee espresse dal conferenziere furono oggetto di una interessante 
discussione. E da notare che egli aveva premesso, che in fatto di fenomeni 
psichici la sua esperienza diretta era scarsissima, e che la sua presenza nelle 
sedute sembrava ostacolare la loro manifestazione, e che egli si proponeva 
solo di enunziare una concezione dell’ Universo, che sembrasse non in- 
compatibile con la fenomenologia metapsichica.

Esperienze medianiche nel Canada.
Di ritorno da un viaggio nel Canada, Horace Leaf, Membro della So

ciety Reale Geografica Inglese, da un resoconto di una serie di esperimenti 
condotti coi piu rigorosi metodi scientifici a Winnipeg, dal Dott. Hamilton, 
ad alcuni dei quali egli assistette.

Si tratta di fenomeni di telecinesi, di voci automatiche indipendenti, di 
scrittura in trance, ecc. Tra le entita che si coraunicano, e quella del de- 
funto noto scrittore scozzese Robert L. Stevenson, che nello stato di trance 
del medium esprime frasi incomplete, tolte dalle sue opere, che solo con 
laboriose ricerche uno specializzato riesce a rintracciare, talora nell’episto- 
lario privato dello Stevenson, certo inaccessibile ai medium.

Fenomeni ectoplasmici, fotografie dall’ invisibile, voci automatiche in cui 
si manifesta un’entita nota nei circoli spiritici americani, si ottengono pure 
frequentemente.

Gli scienziati e gli studiosi che collaborano col Dott. Hamilton sono 
stati costretti dalla logica dei fenomeni ad accettare 1’ ipotesi della soprav- 
vivenza, come la sola che spieghi il carattere intelligente e intenzionale an- 
che dei piu semplici fenomeni.

II ritorno del Capitano Hlnchliffe.
La rivista Light del i° dicembre 1928 riferisce che la Caxton Hall di 

Londra ha ospitato il 21 Novembre una grande folia di persone, riunite per 
udire dalla voce di Mrs. Hinchliffe, la vedova del famoso aviatore, il rac- 
conto del suo ritrovamento del defunto marito, grazie all’ interessamento — 
essa disse — nell’al di la, del noto W. T . Stead, la cui figliola Estelle Stead
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presiedeva all’adunanza. Quando la Signora HinchlifTe aveva avuto notizia 
di messaggi inviati dal suo marito ad alcuni cultori di Spiritismo, essa sulle 
prime non aveva voluto prestar loro attenzione. S ’ indusse infine il 22 Mag- 
gio ad una seduta medianica presso la « London Spiritualist Alliance » : ed 
in essa ricevette una descrizione particolareggiata e verosimile delle vicende 
del volo e delle cause del disastro, oltre a particolari domestici e a consigli 
su interessi famigliari, e alia previsione di fatti che dovevano avvenire in 
una data determinata e che in realta si vcrifiearono. Inoltre, in una seduta 
privata ad Harron, il suo marito si era materializzato, ed era stato ricono- 
sciuto da lei e dai partecipanti alia seduta, come da una dichiarazione fir- 
mata da qucsti, e letta da Miss. Estelle Stead all’adunanza. La Signora 
HinchlifTe alluse ad alcune prove di idcntita ricevute dal suo defunto ma
rito; e all’ indicazione da lui datale della scatola in cui avrebbe ritrovate 
alcune borchie, gia da essa inutilmcnte cercate, e che effettivamente ivi ri- 
trovo. La Signora H. conchiuse, dichiarandosi convinta che il suo marito 
esiste tuttora, e veglia su di lei e sui loro figlioli.

Lo Spiritualismo e la Soprawlvenza.

Prendendo come punto di partcnza I’ affermazione fatta a nome proprio 
e della Scienza da Sir Arthur Keith nello scorso anno, che con la morte 
tutto finisce, Sir Conan Doyle giunto a Cape Town per un giro di Con- 
ferenze sullo Spiritualismo, ha espresso la sua persuasione, per mezzo della 
radio, che se questa convinzione dovesse prevalere, la sarebbe finita per 
ogni religione e per ogni vita morale.

La rivista The Tivo Worlds del 14 dicembre riproduce queste sue parole:
« Perche lottare per migliorarsi se tutto tinisse con la morte ? Sarebbe uno 

sforzo sprecato. Noi Spiritualisti non chiediamo atti di Fede, ma solo che 
si esaminino le prove che adduciamo, che sono state trovate buone da uo- 
mini quali Sir Oliver Lodge, Sir William Crookes, Prof. Russell Wallace. 
Noi Spiritualisti difendiamo la base su cui poggia ogni religione. Sono lieto 
di dire che molti dei piu illuminati del Clero cominciano a comprenderlo; 
e che recentemente parlai a un uditorio composto di soli ecclesiastici, tro- 
vandomi con cssi in perfetto accordo. G l’ Israeliti, i Maomettani, i Bud- 
disti dovranno morire non meno di noi, e le nostre dottrine dell’al di la 
della morte interessano ad essi ugualmente che a noi. E  un messaggio d’ i- 
nesprimibilc consolazione che noi offriamo a tutti i cuori esulcerati, e che 
fa sparire ogni terrore della morte. Quanto piu noi investighiamo questi mi- 
steri, tanto piu restiamo convinti della bonti c sapienza essenziale del Crea- 
tore, e che il futuro e latore di una profonda felicita ».

G. P101.1.

A n g k l o  M a r z o r a t i , dirett. res pons. — A n to n io  B r u k r s . redo It. capo. 
Propriety lellerarta e artistica. 2-2-1929
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C olgo l’occasione del presente interm ezzo di sosta nelle nostre 
esperienze di « voce diretta », per illustrarne la valid ita scientifica, 
e lo faro rispondendo a talune critiche form ulate in G erm ania 
sulle esperienze stesse, critiche che si riferiscono ai sistem i di 
controllo, scientificam ente deficienti, con cui si sarebbero svolte. 
Coloro che formularono tali critiche furono i professori Schrenck- 
N otzing e R u d o lf Lam bert. Quest’ultimo specialm ente si espresse 
con frasi inopportune e che m eriterebbero r isp o sta ; cio nondimeno 
io mi asterro rigorosam ente dal farlo, g iacch e intendo m antenere 
la discussione in un’atm osfera serenam ente obbiettiva, contrappo- 
nendo fatti e poi fatti alle  generiche, superficiali e pedantesche 
obbiezioni altrui. E  non e neanche il caso di citare brani delle 
critiche in discorso, giacche si tratta di osservazioni d ’ordine ge- 
nerale vertenti su lla  circostanza che non si erano adottate m isure 
rigorose di controllo personate dei m edium s, quali, ad esem pio, il 
prof. Schrenck-N otzing non m anca m ai di applicare allorche espe- 
rim enta coi m edium s fratelli Schneider.

O ra io convengo francam ente che in linea di m assim a, i nostri 
critici hanno ra g io n e ; il che, pero, non significa che le nostre espe
rienze non rivestano valore scientifico.

E  mi acc in go  a dim ostrarlo su lla  base dei fa t t i ; ma prim a di 
com inciare, ritengo opportuno accennare a talune considerazioni 
psicologiche e m orali riguardanti le indagini m etapsichiche ed i 
m edium s; considerazioni che risultano di non lieve im portanza dal 
punto di v ista  scientifico, m entre valgono altresi a giustificare la  
non adozione, da parte nostra, di sistem i di controllo rigo rosa
mente personali.

E d  anzitutto mi lusingo che i nostri critici non avranno diffi-
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colta ad am m ettere cbe una enorm e differenza esiste tra un gruppo 
sperim entatore, il quale si va le  di m edium s professional^ ed un 
altro gruppo il quale esperim enta con m edium s privati, fom iti di 
coltura superiore, e in condizioni sociali p riv ileg iate . Cost dicendo, 
io non mi riferisco per ora alia  circostanza indubitabile delle due 
d iversissim e condizioni di sperim entazione, le quali non possono 
m oralm ente e psicologicam ente equipararsi, m a mi riferisco bensi 
a ll’a ltra  circostanza che nel prim o caso riSulta esclusa ogni consi- 
derazione riguardante le possibili suscettib ilita personali dei me
dium s, v isto  che se si tratta di professionisti, costoro debbono accet- 
tare le indispensabili condizioni di controllo inerenti a lia  loro pro- 
fe ss io n e ; nel secondo caso, invece, in cui si tratta di m edium s pri
vati, i quali si prestano volontariam ente, senza secondi fini utilitari, 
a ll’ infuori dell’ interesse grande in essi risveg liato si per le nuove ri- 
cerche, deve riconoscersi che le considerazioni intorno alle suscet
tib ilita personali dei mediums, e sul sentim ento della  loro dignita 
di gentiluom ini, assum e im portanza decisiva. E  vero  che tra i me
dium s privati si rinvengono talora persone a  tal segno pervase da 
spirito di sacrificio in o m aggio  alia  scienza, da to llerare qualsiasi 
umiliazione che loro ven ga inflitta. Costoro m eriterebbero di essere 
collocati tra i santi m artiri di un futuro calendario della m etapsi- 
c h ic a ; e cost dicendo, io penso alia  medium nord-am ericana si
gnora M argery  Crandon, e al suo degno consorte dott. L . Crandon, 
i quali si sottom isero a tutte le prove, a tutte le um iliazioni pur 
di arrivare a convincere g li uomini di scienza intervenuti alle  loro 
esperienze. T a le  spirito di sacrificio e invero am m irevole, m a non 
si potrebbe ragionevolm ente esigere che tutti i m edium s privati 
abbiano a tram utarsi in aspiranti alle palm e del m artirio. E  in
vece umano che molti tra essi risentano v iv issim o il sentimento 
della loro d ignita p erson ale ; il che e piu che m ai co'ncepibile nel 
caso nostro in cui si tratta di un m em bro della  piu alta aristo- 
crazia italiana, il quale ha intrapreso le proprie ricerche nella spe- 
ranza di pervenire ad entrare in rapporto con 1’adorato figlio  de- 
funto, senza preoccuparsi del lato scientifico d eg li esperim enti, e 
meno che m ai del lato propagandistico . A p p are  quindi molto na- 
turale che quando s ’ interpellano su certi delicati argom enti i me
dium s della categoria in esam e, essi rispondano fieramente che 
non intendono di essere sospettati, e che coloro i quali esi- 
gono controlli personali um ilianti, possono starsene a casa, giacche 
nessuno sente 1’urgenza di convincerli. X iun  dubbio puo esistere 
circa il loro pieno diritto di rispondere in tal g u isa ; senonche mi si
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potrebbe osservare che se tale loro diritto appare incontestabile, 
cid non im pedisce che dal punto di v ista  scientifico debba conclu- 
dersi ugualm ente alia  in valid ity  di una serie di esperienze con- 
dotte senza rigorosi controlli personali dei m edium s. A d a g io : io 
dim ostrero su lla  base dei fatti, che in tem a di controlli e di va li
d ity scientifica, s i e tenuti a procedere analizzando caso per caso, 
e  non m ai pedantescam ente a  colpi di dogm atism o scientifico to- 
talizzatore; e si e tenuti a  procedere caso per caso in quanto la 
esperienza dim ostra che possono darsi serie di esperienze m etapsi- 
chiche, le quali risultino scientificam ente valid issim e anche a ll’ in- 
fuori di ogni controllo personate dei m edium s.

Concludo pertanto questa m ia discussione prelim inare osser- 
vando che quando i critici scientifici non tengono conto alcuno 
dell’ enorm e differenza che passa tra  un medium professionista, il 
quale concede se stesso senza m otivi ideali di sorta, e un medium 
privato, di alto lig n ag g io , fornito di vasta  coltura, il quale fu tratto 
ad iniziarsi alle nuove ricerche in causa di una traged ia  fam igliare 
occorsa alcuni m esi prim a , e quando, per soprappiu, i critici mede- 
sim i pronunciano giudizio senza curarsi di analizzare i fatti, coi 
quali soltanto si perviene a riso lvere  il dibattito, allora e palese 
che ci si trova di fronte a una form a di dogm atism o scientifico 
totalizzatore, il quale non e ragionevole, e si denom ina pedanteria.

Comunque, tutto quanto precede non e che il prologo teoretico 
dell'argom ento in discussione. V eniam o alia  parte pratica, in cui si 
analizzano i fatti.

E  com incio con un in te rro ga tivo : In  quali circostanze i con
trolli rigorosi intorno a lia  persona del m edium  debbono conside- 
rarsi indispensabili ? L a  risposta e sem plice : S a lv o  casi speciali, 
cid  avvien e ogni qual volta i fenomeni si estrinsecano a breve di
stanza da l medium , e sono d'ordine puram ente fisico. Questo era il caso 
d e ll’ E u sap ia  Paladino, com e e il caso dei fratelli Schneider, coi 
quali esperim enta il prof. Schrenck-N otzing. Quando cio si verifica, 
allora e palese che il controllo rigorosissim o dei m edium s, fino alia  
pedanteria, appare letteralm ente n ecessario ; e  non g ia  soltanto al 
fine di elim inare ogni sospetto di frode cosciente, m a soprattutto 
onde prem unirsi d agli inevitabili autom atism i subcoscienti, su g g e 
s t  vi ed au to suggestiv i, di un medium im m erso in sonno sonnam- 
bolico.

Cid posto, deve riconoscersi che i rigorosi controlli con cui il 
prof. Schrenck-N otzing circonda la persona dei propri m edium s, 
sono pienam ente giustificati, ma la cosa e infinitamente d iversa
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nella circostanza delle nostre esperienze di M illesim o, in cui anche 
i fenomeni piii elem entari (od alm eno per tali da noi considerati 
in rapporto ai fenomeni m aggiori), appariscono g ia  di natura tale 
da elim inare di un colpo ogni sospetto di frode, in quanto risulta 
itnpossibile ' ottenerli con mclodi frau d olcn ii.

Cosi d icasi del fenomeno consueto con cui s ’ iniziano le nostre 
sed u te : quello delle trom be acustiche, cerchiate di tintura lumi- 
nosa, le quali s ’ innalzano di scatto fino al soffitto, volteggiando velo- 
cissim e in tutte le direzioni, per poi discendere in mezzo al circolo, 
toccare il medium sul capo e g li altri sulle ginocchia in segno di 
saluto; e cio con precisione infallibile, m algrado la p iena oscurita.

S i dom anda com e mai potrebbero ottenersi con la frode risul- 
tati sim ili, dato che la prim a parte del fenom eno non potrebbe 
neanche conseguirsi salendo sopra un tavolo csistente nell’angolo 
della cam era, v isto  che in tal caso le trom be dovrebbero volteg- 
g ia re  confinate in quell’ angolo , laddove invece guizzano libera- 
mente per la cam era. E  neanche potrebbesi obbiettare che l ’al- 
tezza a cui si elevano risu lta difficile a  valutarsi nelle tenebre, 
giacche talc obbiezione e annullata dal fatto che quando le trom be 
lum inose vo lteggiano  in alto, rischiarano a  tratti il soffitto. Quanto 
alia seconda parte del fenomeno, in cui le trom be in discorso toc- 
cano tutti i presenti con precisione in fallib ile  (fenomeno, del resto, 
che si realizza ad ogni momento in circostanze di gran  lun ga piu 
stupefacenti), non potrebbe sp iegarsi senonche ammettendo che i 
nostri mediums fossero dei « nictalopi ». Ora i « nictalopi » sono 
rarissim i nel consorzio umano, e ritengo che tutti mi crederanno 
quando affermo che i nostri m edium s non sono « nictalopi » ; e 
siccom e rim angono costantem ente sv e g li, non si potrebbe neanche 
insinuare che lo d ivengano nel sonno m edianico.

E  passo a un secondo fenomeno fisico altrettanto im possibile 
ad ottenersi con metodi fraudolenti. N ella sera del 7 luglio  1928, 
il caldo era o pprim en te; circostanza deplorevole in quanto il m e
dium soffre terribilm ente per il caldo durante l’ estrinsecarsi dei 
fenomeni. A l l ’inizio della seduta si accenno a tale inconveniente, ed 
ecco farsi subito sentire delle folate di vento gelido insolitam ente 
forti, da me descritte in questi term ini nella relazione della seduta:

Mutano cominuainente di direzione: ora piombano dall’alto, ora inve- 
stono di fronte, di fianco, alle spalle, o divengono vorticose. Si direbbe 
che parecchi ventilatori elettrici, perfettamente silenziosi, siano in moto 
all'interno, all’esterno, al di sopra del circolo.
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N ella  seduta su ccessiva dell’8 luglio , altra  giornata caldissim a, 
il fenom eno si ripete, regolarizzandosi e perfezionandosi. In vece  
delle  folate di vento disordinate che c ’ investivano da ogni parte, 
le raffiche refrigeranti provenivano da un punto centrale situato 
in alto, e furono nella m ia relazione descritte com e se g u e :

Quasi immediatamente si fanno sentire forti folate di vento gelido, le 
quali vanno rapidamente aumentando d’ intensita, e danno 1’ impressione di 
un poderoso ventilatore elettrico a rotazione circolare, perfettamente silen- 
zioso, il quale inviasse ad intervalli sui presenti le sue raffiche refrigeranti... 
Quando passano le raffiche, i capelli si agitano al vento e le trine e le 
giacche svolazzano...

Questo il notevolissim o fenom eno fisico occo rso ; il quale ri- 
su lta  di una tale eccezionale efficacia dal punto di v ista  della ge- 
nuita dei fatti, che quando si verified, il pensiero di tutti ricorse 
ai propugnatori della  frode un iversale, e qualcuno ebbe ad osser- 
vare : « S e  il fam igerato M onsieur H euze (il troppo noto giorna- 
lista francese) si trovasse qui con noi, questa vo lta  si persuade* 
rebbe anche lui che qualche cosa di genuino esiste nei fenomeni 
m edianici ». E  infatti risulterebbe letteralm ente im possibile il ripro- 
durre artificialm ente il fenom eno in esam e; ed ove anche si so- 
spendesse nel centro del circolo, a due m etri di altezza, un potente 
ventilatore elettrico a  rotazione circolare, si otterrebbe bensi un ef- 
fetto analogo, tna non s i potrebbe ottenerlo in form a perfettam ente si~ 
lenziosa.

N e bisogna dim enticare la m elodiosissim a m usica concertata 
esegu ita  dallo strum entino nord-am ericano « F lex-a-to n e », stru- 
mentino nuovo per tutti, la cui tecnica di esecuzione richiede una 
grande perizia, in quanto le note m usicali si ottengono prem endo 
piu o meno su lla  coda della lam ina fonica. E cco  in qual modo io 
descrissi la m ia prim a audizione del fenom eno:

Non appena il grammofono riprese a suonare, intonando il valtzer del 
Faust, ecco elevarsi in aria il « Flex-a-tone », il quale prese ad accompa- 
gnare la musica con sincronismo inappuntabile, senza sbagliare un tempo, 
senza sbagliare una nota, complicando il proprio compito con l ’esecuzione 
di variazioni brillanti che testificavano circa la grande perizia del suonatore; 
e tutto cio volteggiando in aria, innalzandosi fino al soffitto, scendendo a 
far vibrare la lamina fonica vicino agli orecchi degli sperimentatori, girando 
e sorvolando un po’ dovunque con la volubilita di una farfalla.

S i dom anda anche questa v o lta : Come concepire la frode in 
un fenom eno sim ile? L o  strum entino m usicale era capitato nelle 
nostre mani per la circostanza delle esperienze m edianiche. Nes-
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suno lo conosceva, nessuno sap eva  suonarlo, m entre la tecnica per 
adoperarlo appare difficilissim a. E p p u re  lo strum entino ha suonato 
ugualm ente, m eravig liosam ente bene, vo lteggian d o  in aria  com e 
una farfalla  lum inosa. A n ch e quest’ultimo particolare m erita di es- 
sere segnalato  ai nostri critici, g iacche si trattava  di vo li erra- 
bondi, dentro e fuori il circolo, da non potersi sp iegare  con la  frode.

Un quarto fenomeno im possibile ad ottenersi da un mistifica- 
tore consiste nel fatto che lo « sp irito -gu id a» C risto D ’A n g e lo  
le g g e  nel pensiero dei presenti e degli assenti, risponde a domande 
m entali, inform a i presenti su cio che interviene in quel momento 
a un m embro del circolo assente, o su cio che in quel momento 
si estrinseca in altro circolo sperim entale lontano; risponde m ira- 
bilm ente a una dom anda form ulata per iscritto, sig illa ta  dentro a 
una busta e deposta a insaputa di tutti nel mezzo del circolo dalla 
m archesa L u is a ; rive la  il nome dell’autore di una lettera anonima, 
com pie d iagnosi infallibili a d istanza (anche da Londra a  M ille- 
simo), preconizzando ora guarig ion i ed ora decessi. Q uest’ultima 
allusione a una diagnosi fatta a Lon dra e riguardante un perso- 
n aggio  residente a M illesim o, m erita di essere illustrata brevem ente, 
poiche occorse in una seduta tenutasi in data 12  novem bre 1928, 
dedicata esclusivam ente a tale d iagnosi, e di cui non si pubblico 
la relazione in causa dell’argom ento privatissim o. E cco  quanto e 
lecito accennare in proposito. N ell’ottobre 1928, l’ amico P ao lo  R o ss i 
trovavasi a Londra, dov’ebbe ad assistere a una seduta di « voce 
diretta » con un medium privato. G li si m anifesto C risto D ’A n gelo , 
il quale d isse che il figlio defunto del m archese C. S ., per con- 
s ig lio  del dottor B arrett (uno d egli « sp iriti-gu id a » del medium 
Valiantine), d o veva fare delle rivelazioni di suprem a im portanza 
per la salute di una persona a lui cara. P re g a v a  quindi il s ign o r 
R o ss i di recarsi con la propria consorte a M illesim o nella prim a 
quindicina di novem bre, onde partecipare a una seduta assoluta- 
m ente intim a, a lia  quale non dovevano assistere che i coniugi 
m archesi C. S ., i coniugi R o ss i ed E rn esto  Bozzano. I l  tenore della 
com unicazione non d oveva essere noto neanche a l m archese C. S . 
(per evitare che se ne im pression asse); dim odoche Cristo D ’A n 
ge lo  si sarebbe incaricato di m andarlo in trance. V ennero esegu iti 
g li ordini im p artiti: ci radunam m o in cinque, il 12  novem bre a 
M illesim o. P o co  dopo, contrariam ente a ll’usato, m a conform e a 
quanto era stato preannunciato a Londra, il m archese C . S . cadde 
in trance, e subito si m anifesto Cristo D ’A n g e lo , il quale, per man- 
dato del fig lio  defunto dei m archesi C. S ., parlo per una mezz’ora,
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facendo una diagnosi m agistrate di m alattia del sangue (leiuem ia), 
indicandone le cause e prescrivendo la  cura. D opo di che, ordind 
fosse tolta la  seduta. L a  diagnosi esposta dal nostro « spirito-guida », 
m a com piuta dal « dottor B arrett », risultd corrispondente al vero, 
fondatissim e risultarono le cause che l’avevano determ inata, e la 
cura prescritta valse  a  ridare rapidam ente floridezza ed en erg ia  a 
una persona che versava  in condizioni precarie di salute, senza 
sp iegarsene la  causa.

Questi i fatti, e mi lusingo che g li equanim i m iei critici non 
esiteranno a riconoscere che il m em orabile episodio esposto, in 
cui da Londra il nostro « sp irito-gu ida » avverte  che una persona 
del gruppo cova nel sangue, senza saperlo, i germ i di una insidiosa 
m alattia, ordinandoci di riunirci a  M illesim o ond’e g li possa rive- 
larne le cause e prescriverne la  cura, risu lta un episodio che di 
per se solo basta a  dim ostrare la  genesi supernorm ale delle  no- 
stre esperien ze; e tanto piu poi dovrebbe bastare, se si considers 
in unione a g li altri analoghi incidenti sopra enum erati, di « let- 
tura nel pensiero dei presenti », di « lettura nelle subcoscienze 
degli assenti », di « ch iaroveggen za nel passato  e nel presente >.

Passan do a  discutere sui fenom eni di « apporto », noto anzi- 
tutto che nel caso nostro le loro dim ensioni risultarono quasi sem- 
pre cosi raggu ard evo li da escludere in m odo assoluto l ’obbiezione 
fondam entale solita a form ularsi in contingenze s im ili; che, ciod, 
i m edium s possono nascondere su lla  loro persona (non escluse le 
cavita  naturali dei loro corpi) g li o ggetti che pretendono apportare 
dal di fuori. Ora e palese che nel caso nostro tale obbiezione non 
reg ge , visto  che i nostri m ediums non avrebbero potuto nascon
dere sulle loro persone un’alabarda lunga due m etri, una pianta 
nel suo vaso, a lta  un metro e mezzo, spadoni, pistoloni, bam bole 
di grande fo rm ato ; e cosi essendo, sarebbe apparso assurdo im- 
portunarli onde prem unirsi da un pericolo inesistente; nel quale, 
perd, riconosco che si contiene la piu g rave  obbiezione formula- 
bile contro i fenom eni di « apporto », in quanto ben difficilm ente 
appare elim inabile nel caso di oggetti di piccola mole.

E  per g li « apporti » di grande mole, quali quelli da noi con- 
segu iti, basteranno alcune considerazioni di fatto onde elim inare 
l ’altra obbiezione su lla  possibility di nasconderli in precedenza 
nella sala delle sedute. A l  qual proposito osservo che in detta sala, 
oltre alle sedie occupate dai com ponenti il gruppo, si trovavano 
un pianoforte, due tavoli d ’angolo non coperii da tappeto, e un an- 
tico divano bassissim o, sotto il quale s ’ introduceva a stento un
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braccio, e in conseguenza, non poteva utilizzarsi come nascondiglio 
di corazze, scudi ed elm i, di grandi bam bole sfarzosam ente abbi- 
gliate, di piante nei loro vasi, e v ia  d icendo; senza contare che 
a ll’ inizio di ogni seduta, veniva ispezionato con una canna dul/o scri- 
vcjite. Tutto cio sia  detto per incidenza, poiche sono le circostanze 
in cui si svo lsero  un buon num ero di « apporti * che valgono a 
dim ostrarne l’autenticita indiscutibile.

Cost, ad esem pio, quando Cristo D ’A n g e lo  annuncio alia  mar- 
chesa L u isa  che « il destino le p reparava la morte di un prossim o 
parente », la m archesa L u isa , grandem ente im pressionata, aveva  
chiesto ansiosam ente: « Chi e? Dimmi chi e? Non lasciarm i in 
questa crudele incertezza ». Cristo D ’A n g e lo  a v e va  so g g iu n to : * T e 
ne portero il ritratto ». E  infatti, poco dopo, cad eva ai piedi della 
m archesa L u isa  la fotografia incorniciata di colui che d o veva  mo- 
rire. O ra il grande valore probativo dell’ « apporto » in questione 
consiste nel fatto che risu lto  consecutivo a una prem onizione di 
morte, e a  una dom anda form ulata sul momento dalla m archesa 
L u isa ; vale  a dire che nell’ ipotesi della frode, l ’ ipotetico m istifi- 
catore avrebbe dovuto precono.scere che uno stretto parente dei 
m archesi C. S . d oveva am m alarsi gravem ente due p-iorni dopo, per 
indi morirne, e che la m archesa g li avrebbe rivolto in proposito 
una precisa domanda, in base alia  quale e g li avrebbe preparato il 
falso apporto sensazionale. O ra siccom e la c chiaroveggenza nel fu- 
turo » esorbita dalle facolta norm ali dei m istificatori, dovrem o lo- 
gicam ente inferirne che il fenom eno di « apporto » in questione 
risu lta incontestabilm ente genuino. N e deriva  per lo g ica  conse- 
guenza che se uno dei nostri fenomeni di « apporto » d eve rico- 
noscersi per genuinam ente tale, allora non v i e piu ragione di ne- 
gare arbitrariam ente, senza m otivi speciali, la genuinita degli a ltr i ; 
i quali, del resto, si afferm ano e s ’ im pongono per considerazioni 
loro particolari riguardanti le m odalita con cui si estrinsecarono, 
considerazioni da me segnalate volta per volta. Non potendo pas- 
sarli tutti in rassegna, mi lim ito ad accennare a ll’ « apporto » piu 
im portante da noi con scgu ito : quello di una pianta di « edera va- 
riegata  », alta un metro e mezzo, con bacchetta di sostegno, e re- 
lativo  vaso , con terra. R ip e to  in proposito che tale pianta non 
avrebbe potuto occultarsi sotto il divano, giacche non vi penetrava. 
D a rilevarsi inoltre le m odalita con cui venne com piuto il difficile 
« apporto »: prim a venne apportata la terra  contenuta nel v a so ; 
poi giunse la pianta, che fu deposta in grem bo alio scriven te ; in- 
fine, il vaso di terra cotta in cui la pianta si trovava. T a le  suddi-
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visione del com pito si sp iega  con le difficolta che dovettero supe- 
rare le personality m edianiche, difficolta inerenti ai m ateriali troppo 
eterogenei di cui si com poneva l ’ap porto ; dim odoche furono co- 
stretti a suddividerne l’ esecuzione in tre tem pi. P er converso, tali 
m odalita di frazionam ento nell’esecuzione di un < apporto » non si 
sp iegherebbero affatto nel caso di un ipotetico m istificatore, il quale 
avrebbe dovuto molto naturalm ente, e sopratutto molto meno pe- 
ricolosam ente, recarsi su lla  veranda a  prendere la  pianta e a por- 
tarla in una sola tornata nella cam era delle sedute. Perche rifare 
tre vo lte il cam m ino?

R icord o , infine, che nell’ultim a seduta, per ordine dello stesso 
C risto  D ’A n gelo , furono apposti i s ig illi in ceralacca alle porte 
della cam era in cui si sp erim en ta va ; il che non im pedi che si ot- 
tenessero due fenom eni di « apporto » notevolissim i, tra i quali 
una gro ssa  bam bola, sfarzosam ente ab b ig lia ta  (la quale, a  sua volta, 
non avrebbe potuto occultarsi sotto il divano, perche non v i pe- 
n etrava); e non im pedi che si realizzassero i piu im portanti feno
meni di « asporto ? ottenuti nella serie intera delle nostre espe- 
rienze, fenomeni che ora mi accingo a discutere a  fondo.

M a prim a di com inciare, non p osso  esim erm i dal fare osser- 
vare ai miei critici quanto apparisca inverosim ile ed assurdo — direi 
quasi puerile — il presum ere che in un gruppo di sperim entatori 
intelligent!, possa ad ogni seduta verificarsi il fatto di uno dei loro, 
il quale si alzi inavvertitam ente, apra tranquillam ente una porta 
chiusa a chiave, rientri poco dopo con una pianta fra le mani, o 
una corazza, o un’a la b a rd a ; p erven ga  a insinuarsi nel mezzo del 
circolo passando tra le sedie (separate tra di loro da uno spazio 
di circa venti centimetri), senza mai inciam pare nelle tenebre, senza 
mai dar di cozzo contro uno sperim entatore e ro vesciargli addosso 
l’ apporto, senza che mai nessuno dei presenti avverta  il cigo lare 
della chiave nella toppa, o della porta sui gan gh eri. E  verosim ile 
tutto questo? In om aggio  a lia  lo g ica  ed al senso comune, mi au- 
guro che non so rga  nessuno a sostenerlo.

C oncludendo: E sc lu sa  nel caso nostro l’ ipotesi di un m istifica
tore, il quale nasconda su lla  propria persona g li oggetti di cui si 
s e r v e ; esclusa la possibility che g li « apporti » fossero occultati 
nella cam era delle se d u te ; escluso infine il presupposto balordo, 
che il m istificatore in discorso si recasse, volta per volta, a pren
dere g li oggetti che g li abbisogriavano, ne d e riv a  che i fenomeni 
di « apporto » da noi conseguiti non possono ragionevolm ente con- 
testarsi, e in conseguenza, debbono accogliersi quali im portanti
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incidenti del genere, utilizzabili nell’ indagine scientifica delle 
cause.

Ma se i nostri « apporti » risultano inesplicabili con l’ ipotesi 
della frode, il quesito si com plica piu che m ai quando si p assa a 
considerare il fenomeno contrapposto d eg li < asporti ». R icord ia- 
mone qualcheduno: N ella seduta dell’ 8 luglio  1928 un tam burello 
di pelle di pecora venne battuto sul capo, su lle  ginocchia, sulle 
spalle  degli sperim entatori, e due m anopole di ferro strinsero for- 
temente la testa della sign ora Fabienne R o ss i e della m archesa 
Lu isa. In fine di seduta, tali oggetti erano esulati dal la cam era, 
e furono rinvenuti nel grande salone, dove il tam burello era stato 
rim esso sul tavolo, m entre le m anopole di ferro si trovarono de* 
poste ai piedi dell’ arm atura dalla quale erano state distaccate. 
N ella seduta del 12  agosto  1928, ci s ’ im parti lo spettacolo di un 
duello incruento, m a rum oroso, tra due centurioni rom ani. S i  udi- 
rono due spade che s ’incrociavano e strisciavano sinistram ente 
l’una contro l’altra, per indi sferrare colpi form idabili, i quali piom- 
bavano sopra arnesi m etallici, quali elm i, scudi, arm ature. In fine 
di seduta, rim ase sul cam po di b attag lia  un solo spadone da gla- 
diatori ro m an i: il rim anente era tom ato a suo posto. N elle sedute 
del 14  e del 28 luglio  1928, un grande uccello v iven te a v e va  svolaz- 
zato per la  cam era, ed a v e va  colpi to tre vo lte  al capo lo scrivente 
con l’ala rem igante in pieno volo, com e pure a v e v a  colpito al capo 
la sign ora Fab ienne R o ss i e la m archesa L u isa ; m a in line di seduta 
l’uccello era scom parso. Questi i fa tti; ed ora riflettiam o un mo- 
m ento : S e  si ammette un m istificatore, occorre conferire al m edesimo 
una dosatura di ab ilita e di buon senso sufficienti per non azzardare 
im prese fraudolente contrarie alle le g g i psicologiche del « minimo 
sforzo » e del « minimo rischio » nell’ intraprenderle e nel portarle 
a com pim ento. O ra tutti i fenomeni di « asporto » risultano lette- 
ralm ente in contraddizione con le le g g i in discorso. Come, infatti, 
presum ere che un m istificatore di buon senso, dopo essere perve- 
nuto ad introdurre nella cam era elm i, scudi, spadoni, corazze, ca- 
tene, tam burelli, m anopole di ferro ed uccelli v iven ti, si esponga 
per la seconda volta al g ra ve  rischio di ven ire scoperto, e cio non 
solo senza necessita di sorta, ma col proposito assurdo di annul* 
lare fenomeni di « apporto » m eravig lio si, i quali avrebbero co- 
stituito per lui uno splendido successo qualora avesse  lasciato sul 
posto le cose apportate? Senza considerare che per « asportare » 
un uccello il quale svolazza liberam ente per la cam era, occorre 
catturarlo ; e come si fa ad acchiapparlo nelle tenebre? Non a g -
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giu n go  altro, poiche mi lusingo  che tutti, a  quest’ora, a  comin- 
ciare  dai m iei critici, riconosceranno l ’ im possibilita lo g ica  di spie- 
ga re  con la  frode i fenomeni di « asporto ».

A n co ra  un’osservazion e: A  proposito d egli « asporti » enum e- 
rati, si potrebbe obbiettare che non si trattasse di arnesi ed uccelli 
realm ente apportati nella cam era, bensi di sem plici m anifestazioni 
foniche e tattili im itanti l’azione di arnesi ed uccelli inesistenti. 
R isp on d o  che la  circostanza di a v e r trovato le manopole di ferro 
deposte ai p iedi dell’ arm atura dalla quale erano state d istaccate 
(il che si sp iega  per la  difficolta di aggan ciarle  al braccio ferrato 
della corazza), dim ostra che i fenom eni di < asporto » in esam e 
erano effettivam ente tali. In pari tem po osservo  che l ’obbiezione 
in discorso non avrebbe valore dal punto di v ista  qui considerato —  
che e quello della frode —  visto  che se tale presupposto fosse vero, 
allora bisognerebbe sp iegare  la  genesi dei fenom eni fonico-tattili 
occorsi in tali contingenze, fenomeni enorm em ente com plessi e  per* 
turbanti nella loro perfetta im itazione delle azioni rap p resen tate ; 
cio che non potrebbe certo sp iegarsi con l ’ ipotesi sp icc iativa  e 
facilona della frode universale. £  con questo ho finito, poich£ mi 
pare di avere tolto di m ano ai miei critici tutti g li ord igni offen- 
siv i di cui disponevano in m ateria di fenomeni di « asporto ». £  
siccom e i m iei critici sono uomini di scienza la cui grande pene- 
trazione anal id ea  si com bina a  una indubitabile serenita di pen- 
siero  e  di giudizio, sono ben sicuro che com prenderannd senz*altro 
l ’assurd ita  e  sopratutto l’ inutilita di propugnare quest’altra  inter* 
pretazione insostenibile d ella  fenom enologia in esam e.

U n altro fenom eno fisico notevolissim o e inesp licabile con l’ ipo- 
tesi della frode e quello occorso nella seduta del 28 lu g lio  1928, 
in cui il m edium  col proprio pesantissim o segg io lon e, vennero 
« levitati » a  un’altezza non inferiore ai due metri (il che pote ac- 
certarsi in base a lia  circostanza che il segg io lo n e  col medium 
cozzarono nel lam padario centrale, il quale si trova a  circa tre 
m etri dal pavim ento). £  dal punto di v ista  prob ativo , tale feno
meno risu lta piu che m ai notevole in quanto uno di noi, impen- 
sierito  dalla p iega che prendevano i fenomeni, e tem endo l ’ inva- 
sione di entita basse e pericolose, fece im provvisam ente la  luce 
rossa, proprio al momento in cui il seggio lon e del medium tra- 
ba lzava  fortem ente sul posto nel tentativo di levitarsi. Non e chi 
non v e g g a  quanto risulti prezioso l’atto com piuto dal nostro com- 
pagno, in quanto va le  ad in fliggere una solenne sm entita ai pro- 
pugnatori della frode universale. Infatti l’ illum inazione im provvisa
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dell’am biente al momento in  cui erasi g ia  iniziato un gran d e fe- 
nomeno fisico ; va le  a dire, al momento critico in cu i.— nell'ipo- 
tesi della frode —  i « com pari » incaricati di « levitare  » il medium 
avrebbero  dovuto trovarsi su l posto, quella im provvisa illum ina- 
zione rivelo  invece che nella cam era non erasi introdotto alcuno, 
e  che tutti i presenti erano seduti ai loro posti, ed ogni m obile 
od altro arnese si tro vava d ov ’era stato collocato. Che cosa ne 
pensano i nostri critici? R ico rd o  loro com e anche questo episodio 
fosse stato da me riferito e commentato am piam ente nella rela- 
zione della seduta del 28 luglio . Com e si sp iega  che i professori 
Schrenck-N otzing e R u d o lf Lam bert non ne tennero conto alcuno? 
E p p u re  la  p rova em ergente dall’episodio in questione risu lta  d ’or- 
dine risolutivo. Non e cosi che dovrebbe procedersi scientifica- 
mente nel decretare certificati di nullita alle  esperienze altrui.

Passan do ad  altre m anifestazioni, richiam o sopratutto l’atten- 
zione dei m iei critici sopra un altro fenomeno fisico eccezional- 
mente im portante: quello della « sparizione im provvisa del medium » 
segu ita  dalle ansiose nostre ricerche in tutto il castello , nelle scu- 
derie, nel parco, onde rin tracc iarlo ; ricerche in cui perseveram m o 
due ore e mezzo e sem pre inutilm ente, fino a  quando venne a 
toglierci di pena un m essaggio  m edianico in cui ci si fornivano le 
indicazioni necessarie onde scoprire il ripostig lio  nel quale il me
dium g iaceva  im m erso in sonno profondo. L e  m odalita con cui 
si svo lsero  i fatti costituiscono un com plesso di prove inattacca- 
bili. R im an do i miei critici a lia  relazione da me pubblicata in 
proposito, giacche trattandosi del fenom eno piu straordinario da 
noi conseguito, io lo descrissi e lo discussi con metodo siffatta- 
mente minuzioso, che nulla piu mi rim ane da osservare od ag- 
g iu n gere. R ico rd o  soltanto che l’ autenticita del fenomeno venne 
in modo inatteso conferm ata da N ew -Y o rk , sotto form a di un 
m essaggio  dello « spirito gu id a » B e rt E verett, il quale si m ani
festo in una seduta col V aliantine, inform ando che nelle espe
rienze di M illesim o « eg li a v e v a  aiutato Cristo D ’A n g e lo  a com- 
p iere il fenomeno del trasporto del medium nel« gran aio  » ; e tutto 
cio  un m ese prim a che la relazione del caso fosse pubblicata in 
Ita lia  e dovunque.

E  v e n g o  finalm ente a l fenom eno fond am en tale  d e ile  nostre e sp e 

rien ze, ch e e q u ello  d e lle  « v o c i d ire tte  ». V o le n d o  e sse re  sin cero , 

non p o sso  esim erm i d a ll’ o sse rv a re  ch e p e r  ch iu n qu e an alizzi, anch e 

su p erfic ia lm en te , le  m an ifestaz ion i d e l g e n ere  q u ali s i estrin seca- 

rono  n elle  n ostre sed u te , non puo  non rim an ere  co lp ito  d a l fatto
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che le prove della  loro genesi supernorm ale em ergono in tal nu- 
mero e con tale efficacia dall’esposizione dei fatti, da doversi chie-. 
dere stupiti com e mai abbiano potuto s fu gg ire  in m assa a ll’osser- 
vazione dei nostri critici. M a, purtroppo, cosi e :  i nostri critici 
non le rilevarono affatto, e pertanto a  me com pete di enum erarne 
alcune, a titolo di sag g io . R inu n cio  ad enum erarle tutte, poiche il 
loro numero me lo im pedisce.

E  com inciando dalle m odalita con cui si estrinseca il feno- 
meno in esam e, osservo  che la « voce diretta » dello « spirito- 
gu ida » B e rt E ve re tt, la quale prorom pe fortissim a da un angolo  
del soffitto, non e in modo alcuno im itabile fraudolentem ente. Co- 
loro che sostengono il contrario sono invariabilm ente persone che 
non hanno assistito al fenom eno; che se un giorno vi assistessero, 
cam bierebbero a ll’ istante di opinione. M a, purtroppo, in m etapsi- 
chica coloro che si arrogano il diritto di g iudicare, sono quasi 
sem pre individui che non possiedono la  necessaria com petenza per 
farlo. M i e perfettam ente noto il modo con cui i propugnatori 
della frode un iversale sp iegano il trucco di una « voce diretta » la 
quale prorom pe da un angolo del soffitto. E ss i afferm ano che p er 
ottenere tale illusione fonica, il celebre medium V alian tin e con- 
g iunge insiem e due trom be acustiche, dalla parte dell’ im boccatura; 
dim odoche parlando in basso in una delle trombe, la voce scatu- 
risce sufficientemente in alto per generare l ’ illusione che p roven ga 
da un angolo del soffitto. Spiegazione ingegnosa, m a inapplica
b le  al caso del medium V aliantine, il quale adopera cosiantcmente 
una tromba sola. Quanto al caso nostro, tale spiegazione risu lta piu 
che mai assurda, e ci6 per due ragioni ugualm ente r iso lu tiv e : la 
prim a, che le « trom be acustiche » sono cerchiate di tintura lumi- 
n osa; dim odoche se qualcuno le incastrasse l’una nell’altra dal 
lato dell’ im boccatura, se ne scorgerebbero, in basso e in alto, g li 
imbuti lum in osi; la seconds, che le im boccature delle nostre trom be 
non possono incastrarsi l’una nell’ altra perche sono di calibro  
identico.

Sem pre al riguardo dell’ubicazione delle « voci », m erits di es- 
sere rilevata una m odalita curiosa con cui si estnnsecano, m oda
lita che per lo piu si verifies in principio di seduta, quando le 
trom be acustiche, ritte in piedi nel mezzo al circolo, visib ilissim e 
per la  loro cerchiatura lum inosa, non si sono ancora mosse. S e  
in quel momento si r ivo lge  una dom anda a Cristo D ’A n gelo , si 
ode ben sovente la  di lui voce che risponde dall’ interno di una 
delle trom be, senza che la trom ba si m uova da posto. Ora, sic-
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com e il tappeto all’ in tor no risu lta sufficientemente rischiarato dalla 
perchiatura lum inosa, e facile capire che se la  bocca di un m isti- 
ficatore si avvic in asse  alia  trom ba per com piere il trucco, eg li ver- 
rebbe subito scoperto.

Passando a considerare il tim bro vocale delle « voci dirette », 
si dom anda anzitutto com e m ai un m istificatore uomo, potrebbe 
esprim ersi con voce fem m inile perfettam ente n atura le ; vale  a dire 
con voce che non risulti in falsetto. M a tale difficolta, per quanto 
insuperabile, appare un nonnulla al cospetto di quest’altra della 
m edesim a n atura : S i  dom anda com e m ai un m istificatore, il quale 
non conobbe in v ita  E u sap ia  Paladino p erven ga ad esprim ersi col 
tim bro vocale specialissim o alia  d e fu n ta ; non solo, m a perven ga 
ad esprim ersi nel g e rg o  napoletano italianizzato di lei, e a  con* 
versare con lo scrivente servendosi delle m edesim e idiosincrasie 
di lin gu aggio  ed inflessioni di pronuncia particolari a lia  defunta 
solo allorquando co n versava  con lui, e che percio lui solo al mondo 
poteva conoscere. Noto che nella m ia relazione io feci rilevare 
tutto questo. Perche, dunque, non ne tennero conto i m iei critici? 
Questo sem plice incidente, il quale va le  anche ad escludere l’ ipo- 
tesi dei « com pari », non basta forse da solo a  dim ostrare la  ge- 
nesi positivam ente supernorm ale del fenom eno della « voce di- 
retta > ?

A ndiam o avanti. S i e visto  che nelle m anifestazioni della per
sonality m edianica se afferm ante la m adre mia, io dovetti soppri- 
m ere quasi sem pre i d ialoghi intercorsi, e cio pel fatto che in essi 
mi si ra g g u a g lia v a  intorno a vicende di fam iglia  a tal segno ge- 
lose, che in una di tali circostanze Cristo D 'A n ge lo , ordino a tutti 
i presenti di turarsi le orecchie. A g g iu n g o  che una parte di sif- 
fatte inform azioni era ignorata anche dallo scrivente, il quale do- 
vette ricorrere a metodi polizieschi onde controllam e l ’autenticita. 
E d  anche questa vo lta io domando ai miei critici che mi dimo- 
strino com e si sp iegh i, m ediante l ’ ipotesi della frode, l’ enorme mi- 
stero delle inform azioni a me confidate da una personality m edia
n ica; e se tale m istero risulta inesplicabile con la frode, allora e 
provata, anche in questa circostanza, la genesi supernorm ale delle 
« voci dirette ».

A ltr i notevolissim i episodi di tal natura si connettono con l ’ar- 
rivo da Torino della signorina F erraris. E ssa  era una conoscenza 
nuova per tu tti; eppure nella m edesim a sera in cui giunse, le si 
m anifesto lo « spirito-guida » delle loro sedute, il quale — par- 
lando in dialetto piem ontese —  (che, naturalm ente, tutti i presenti



A PROPO SITO  D ELLE ESPER1ENZE DI MILLESIMO 63

com prendevano, ma che nessuno avrebbe saputo parlare correttamente) 
si affretto a  fornirle ra g g u a g li com plem entari intorno a un inci
dents fam igliare sul quale a v e v a  richiam ato la di lei attenzione un 
mese prim a. In segu ito  le si m anifesto una sorella defunta, che la 
ringrazio per la  sollecitudine am orosa con cui provved eva all’edu- 
cazione della propria bim betta rim asta orfana, approvando che l'a- 
vesse collocata in un collegio di m onache sul lago  di Como, col- 
legio  ch’essa nomind. Infine, le si m anifesto un altro < spirito- 
guida » del circolo di Torino, la cui voce scaturiva dal pavim ento, 
il quale attrasse l ’attenzione di tutti in quanto si esprim eva emet- 
tendo frequentem ente uno schiocco caratteristico che p areva  otte- 
nuto con la lingua che succhiasse il palato. O rbene: la  signorina 
Ferraris  sp iego che tale curiosa idiosincrasia di pronuncia era pre- 
cisam ente quella che caratterizzava il medesim o spirito quando si 
m anifestava per bocca del loro medium in trance. Questi i fa t t i ; 
ora, se per l’opportunita della d iscussione presente, si vo g lia  pre- 
scindere dalla loro presum ibile interpretazione spiritica, a llora si 
dovra necessariam ente concedere che i rag gu ag li forniti dalle per
sonality m edianiche, e le m odalita con cui si m anifestarono, pro- 
vano in gu isa  indiscutibile che le personality in discorso erano 
tutte fornite della  facolta supernorm ale della « lettura nelle subco- 
scienze altru i » ;  e  se cost e, a llora tale concessione basta ad esclu- 
dere l ’ ipotesi della  frode, e a  conferm are la  genesi altrettanto su
pernorm ale delle  « voci dirette ». Stando le cose in questi term ini, 
a  me non rim ane che rivo lgerm i ancora una vo lta ai m iei critici, 
chiedendo loro che mi sp iegh ino in qual modo il loro ipotetico 
m istificatore abbia potato perven ire a  rag gu ag liarsi intorno a  vi- 
cende ed a circostanze privatissim e riguardanti una persona che 
un’ora prim a era a tutti sconosciuta.

P assando a  considerare g li idiomi in cui si espressero le « voci 
dirette * , osservo  che tra essi si annoverano tre lingue e cinque 
dialetti ignorati dai nostri m ed iu m s; e cioe, le lingue latina, spa- 
gnuola e tedesca, e i dialetti piem ontese, rom agnolo, napoletano, 
veneziano, siciliano. N oto che i d ialoghi occorsi nei dialetti rom a
gnolo e siciliano risultano teoricam ente piit im portanti di quelli 
avvenuti in lingue ignorate dai m ediums, e cio per la ragione delle 
difficolta insorm ontabili di accento, di costruzione, di lingua che 
presentano i d ialetti in d iscorso . Non potendo tutto citare, mi li- 
m itero ad accennare a lia  conversazione in tedesco svo ltasi tra una 
personality  m edianica se afferm ante lo spirito di un prigioniero 
austriaco ricoverato per due giorni nel castello di.M illesim o (il che
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risultd vero), e il signor Gino G ib e lli. L a  personality com unicante 
parlo con voce tonante, superiore al naturale. D ei presenti, l’unico 
che sapesse parlare la lingua tedesca era il signor G ibelli, col quale 
si svolse la conversazione dell’entita com unicante. R ip e to  che i due 
m edium s non conoscevano una parola di tedesco. Chi era dunque 
il com unicante? Non mi occupo per ora della interpretazione teo- 
rica dei fatti, e percio mi lim ito a chiedere ai miei critici di spie- 
garm i con la frode questo fenom eno di « xen o glossia  ». I l  signor 
G ibelli che ha vissuto lungam ente in A u stria , afferm a che colui 
col quale a ve va  conversato si esprim eva con accento reg ion ale au- 
striaco. S i trattava dunque di un tedesco autentico. D i dove era 
scaturito? E sc lu sa  ogni possib ility  di m istificazioni provenienti da 
qualcuno del gruppo, visto che il solo G ibelli era  in grado di 
conversare in tedesco, non rim arrebbe che l’ ipotesi di un « com 
pare » di nazionalita austriaca, introdotto nel castello di M illesim o 
all’ ignobile scopo di turlupinare il p rossim o; m a se vi fosse qual
cuno disposto ad accogliere un’enorm ita sim ile, io lo prevengo 
ch’eg li sarebbe tenuto ad am m ettere che l’assoldatore di « com- 
pari » ne tenesse a disposizione una dozzina appartenenti a  d iverse 
nazioni e a quasi tutte le provincie d’ lta lia , visto  che avrebbero 
dovuto conversare in latino, spagnuolo, tedesco, e nei dialetti ve- 
neziano, rom agnolo, piem ontese, gen o vese , napoletano e siciliano.

E d  ora vengo a un’ultim a prova, dell’ordine tanto invocato dai 
miei c r it ic i ; ed e che recentem ente furono applicati alle nostre 
esperienze i controlli person ali; e per quanto il circolo si com ponesse 
in m aggioranza di sperim entatori nuovi (il che risu lta  a  detrim ento 
delle m anifestazioni, in m ancanza dell’in d ispensab ile  « sintonizza- 
zione » tra i fluidi), contuttocio si ottennero ugualm ente le « voci 
dirette ». «

In data 24 settem bre 1928, si tenne una sedutina in casa del 
signor Gino G ibelli (piazza dello Zerbino, G enova). E ran o  presenti 
il m archese Carlo Centurione Scotto, il prof. T u llio  Castellani, l’ in- 
gegn ere  M ongiardino, i signori L avarello , Schiaffino, M assone. Il 
prof. Castellani, alio scopo di sgom inare lo scetticism o di taluno 
fra i presenti, ave va  preparato fascette di tela indotte di punti fo- 
sforescenti. T a li fascette furono fissate alle mani di tutti i presenti 
m ediante due anelli infilati nelle dita, ed assicurate ai polsi da una 
resistente fettuccia, i capi della  quale furono piom bati col sistem a 
in uso per le spedizioni ferro v iarie . InQi altre fascette analoghe 
furono fissate col m edesim o processo alle c a v ig lie  di tutti i p re
senti. E  palese che in tali condizioni di esperim entazione, ciascuno
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dei presenti era in grado di controllare le mani e i p iedi di tutti 
g li altri. Inoltre , le porte furono chiuse d a ll’esterno, meno una 
che fu chiusa dall’ interno, e la chiave consegnata al prof. Castel- 
lani. T a li m isure di controllo generale e personale non im pedirono 
che poco dopo risuonasse da un angolo del soffitto il consueto sa- 
luto in inglese dello « spirito-gu ida » B ert E ve re tt . A l  qual pro- 
posito venne osservato che la « voce » era meno robusta, e che 
per quanto provenisse da un angolo della cam era, risuond meno 
lontana dal medium ; risultanze teoricam ente interessanti, in quanto 
erano in diretto rapporto con la presenza di troppe persone non 
affiatate; alia quale circostanza deplorevole, si univa l’ aggravan te  
dell’esaurim ento del medium e dell’assenza dell’ altra m edium , s i
gnora Fabienne R o ss i. S i  m anifesto poco dopo l’ altro « spirito- 
gu ida » Cristo D ’A n g e lo , interloquendo ripetute volte, e lagnan- 
dosi per l’eccesso di lum inosita che im pediva la concrezione rego- 
lare dei fluidi necessari a ll’estrinsecazione delle « voci ». Quindi la 
trom ba venne proiettata violentem ente in un angolo. S i fecero 
inoltre sentire le solite folate di vento gelido , e i toccam enti di 
mani m aterializzate.

II giorno dopo si tenne un’ altra seduta, in cui venne ripetuto 
il m edesimo sistem a di controllo, con analoghi risultati di « voci 
dirette », spostam enti di oggetti, m aterializzazioni di mani e soffi 
freddi.

Non sara inutile far rilevare  che nelle esperienze esposte, il 
medium si tro vava  in casa a ltru i; il che va le  ad escludere anche 
l’ ipotesi dei « com pari >. ,

E  con questo ritengo di avere  provato ad esuberanza l ’assoluta 
genuinita supernorm ale delle nostre esperienze di M illesim o.

*
*  *

P rim a di concludere, sento il b isogno di chiedere um ilm ente 
scusa ai gentiluom ini e alle  gentildonne costituenti il gruppo gpe- 
rim entatore di M illesim o, per essere stato costretto ad esprim erm i 
in term ini che sottintendevano l’esistenza di un m istificatore tra 
di n o i; m a non era possib ile  ch’ io mi com portassi diversam ente, 
dal momento che col sem plice fatto di porre in dubbio l ’autenti- 
cita supernorm ale dei fenom eni, i nostri critici sottintesero neces- 
sariam ente che tra di noi si trovasse un m istificatore. I l  m aggiore 
rim provero da farsi ai critici in discorso consiste appunto nella 
circostanza di non ave r tenuto conto dell’am biente colto e raffinato 
in cui si svo lsero  le nostre esperienze.
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Giunto al termine di questo lungo dibattito, rigorosam enlc fondato sui 
fatti, non dubito che i professori Sckrenck-N otzing (i)  e R u d o lf Lam 
bert non esiteranno ad am m ettere di essere caduti in errore, ri- 
conoscendo lealm ente che in base a ll’analisi ragionata di ogni ca- 
tegoria  delle m anifestazioni di M illesim o — analisi conferm ata 
dalle risultanze ottenute in tre sedute di controllo personale e g e 
nerate —  em erge palese e incontestabile l ’esistenza di un com- 
plesso imponente di ottim e prove, fisiche e psicologichb, in dimo- 
strazione della genesi supem orm ale delle m anifestazioni stesse ; 
p rove scientificam ente valid issim e e superiori a m olte altre del ge- 
nere, in quanto il conirollo psicologico risulta di gran  lunga piu con- 
vincente di qualsiasi controllo personale, specialm ente per la m assa dei 
lettori, i quali non avendo assistito  alle  esperienze che loro si espon- 
gono, sono quasi sem pre inclinati a  dubitare della persp icacia dei 
con tro llori; e il professore Sckrenck-N otzing ne ha fatto personal- 
m ente una lun ga e dolorosa esperienza.

N oto, infine, che in base a  quanto precede dovranno altresi 
considerarsi fondate le m ie precedenti osservazioni vertenti sui me- 
todi d’indagine scientifica, e sui sistem i di controllo personate ap- 
p licabili ai m edium s; sistem i che nella m aggior parte dei casi ri- 
sultano necessari, in quanto per lo piu le m anifestazioni fenome- 
niche sono d’ordine puram ente filico  e si estrinsecano a breve di
stanza dal m edium ; ma che non debbono considerarsi indispensa- 
bili in ogni evenienza. Colui che volesse im porre quest’ultima con- 
dizione in ogni circostanza, trasform erebbe pedantescam ente in 
dogm i intangibili le regole  della m etodologia scientifica, le quali, 
invece, debbono applicarsi con discernim ento, a seconda dei casi 
e delle circostanze. Cosi, ad esem pio, nel caso dei m edium s con 
cui ebbe ad esperim entare il prof. Schrenck-N otzing, le regole del 
piu rigoroso controllo personale erano indispensabili, in quanto le 
m anifestazioni si estrinsecavano a breve distanza dal medium, ed 
erano esclusivam ente d’ordine fisico ; nel caso nostro, invece, le 
m edesim e regole di controllo personale risultavano superflue, data 
l’ imponenza delle m anifestazioni, le quali contenevano in sc le prove 
m ateriali, e sopratutto le prove psicologiche della loro autenticita 
supem orm ale.

Cio posto, mi tengo autorizzato a concludere nei termini se- 
g u e n ti:

( i )  P u rtro p p o  q u e sto  r ico n o sc im en to  d c ll ’ i llu stre  P r o f .  S c h re n c k -N o tz in g  non p o t r i  

a v e r  lu o g o , p o ic h i e g li  t  m o rto , in  se g u ito  a d  o p era z io n e  c h iru rg ic a , il 1 2  fe b b ra io  

u .  s .  -  V c d i ,  in  q u e sto  s tc ss o  fa sc ic o lo , il re la t iv o  Necrologio ( N . d .  D .) .
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E  provato, su lla base dei fatti, che le nostre esperienze di M il- 
lesim o, per quanto non fossero condotte con le regole  che dai pe- 
danti della scienza si vorrebbero applicate in ogni circostanza, ri- 
sultano scientificam ente valid issim e, in quanto le prove della loro 
genesi supernorm ale em ergono dalle m odalita con cui si estrinse- 
ca ro n o ; senza contare che nelle tre sedute in cui si adottarono si- 
stem i rigorosi di controllo personale e generale, i fenom eni si 
estrinsecarono ugualm ente. R ite n g o  pertanto che non sorgeranno 
piu critici a contestarne il valore scientifico ; ma se cosi non fosse, 
p revengo i miei futuri censori ch’essi sono tenuti a confutare l’una 
dopo I’altra  tutte le mie argom entazioni di fatto, senza esclusioni 
di sorta (giacche ben sovente cio che si sorvola dai critici, risulta 
la parte piu scabrosa del loro compito). Ora tutto cio significa che 
l ’ im presa di confutarm i non e soltanto ardua, m a letteralm ente im- 
possibile.

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

SEMPRE A PROPOSITO 
DELLE ESPERIENZE DI MILLESIMO.

Nel numero di Gennaio (pag. 39) della presente Rivista, trovo citato in 
una nota il seguente paragrafo, in cui si contiene un’obbiezione del signor 
A. S. Pedroso, a proposito del fenomeno di « asporto di persona* da noi 
conseguito. Egli osserva:

« Se si pensa che il cuore e talmente sensibile che, se cessa di battere 
per un minuto, e anche per qualche secondo, la persona muore, non si puo 
comprendere come codesto cuore possa, per dir cosi, fondersi, per passare 
attraverso le fessure della porta, e poi rimaterializzarsi; e cosi, nello stesso 
modo, tutti gli altri organi di un uomo vivo, tra i quali ve ne sono alcuni 
delicatissimi, come gli occhi. Ora un occhio non puo passare attraverso il 
buco d’una serratura e deve dunque smaterializzarsi anch'esso, e, dopo ri- 
materializzato, continuare ancora a vedere. Ecco una cosa strana. Quando 
si tratta soltanto del corpo astrale, la cosa e spiegabile >.

Ritengo opportuno rispondere alle perplessita del signor Pedroso, in 
quanto si prestano a considerazioni istruttive.

Ed anzitutto rammento all’egregio interpellante che i fatti sono fatti; o, 
in altri termini, che di fronte ai fatti a noi non rimane altro di meglio da 
fare che inchinarci in silcnzio, anche quando la nostra mentalita non arrivi 
a comprenderli; il che si verifica piuttosto frequentemente. Infatti, dopo 
trenta secoli di speculazioni filosofiche e indagini scientifiche, l’ umanita con* 
tinua a tutto ignorare in rapporto all’ imperscrutabile mistero della Vita nei 
m ondi; e siccome e questo il mistero dei misteri, dalla cotnprensione del 
quale dipende la spiegazione di tutti gli altri misteri minori che ci asserra-
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gliano da ogni parte, ne deriva che dovremo rassegnarci ad ignorare innu- 
merevoli cose fino alia consumazione dei secoli.

Ed anche per la compenetrazione relativa di certi misteri metapsichici 
— quale quello di cui parla il signor Pedroso — non e giunto il tempo 
ancora di provarsi a risolverlo. Ne consegue che per ora, il compito degli 
studiosi nel dominio della metapsichica dovra limitarsi ad accumulare fatti 
e sempre fatti, provandosi a ricavarne le prime induzioni, le prime dedu* 
zioni, con le quali formulare timidamente le prime ipotesi indagatrici del* 
l’enorme mistero. Conformemente, nei commenti alia relazione del fenomeno 
di « asporto di persona » occorso nelle nostre esperienze, io mi preoccupai 
unicamente di dimostrare due cose: I’una, che il fenomeno da noi conse- 
guito era un fatto accertato; l’altra, che non era nuovo, giacche nelle mie 
classificazioni si contenevano altri venti casi del genere, dei quali ne citai 
cinque, a titolo di esempi. Questo, e nulla piu, incombeva a me di dimo
strare ; per cui deve ammettersi che pervenni a raggiungere il mio duplice 
scopo.

Ora, a rincalzo della tesi sostenuta, faccio rilevare che se gli « apporti 
ed asporti di persone » sono relativamente rari nel la casistica metapsichica, 
i fenomeni corrispondenti di * apporto ed asporto di animaletti viventi » 
(uccelli, pesci, scoiattoli), risultano invece relativamente frequenti. E  cosi 
essendo, emerge palese che dal pun to di vista delle perplessita del signor 
Pedroso — le quali, del resto, sono ragionevoli — questa seconda consta- 
tazior.e di fatto non fa che ribadirle, complicando il mistero, visto che nell’un 
caso come nell’altro, si tratta di « apporti ed asporti di esseri viventi*, i 
quali posseggono ugualmente un cuore che palpita, e un paio d’occhi dal la 
conformazione delicatissima.

E i fenomeni delle « materializzazioni di fantasmi » confermano ulte- 
riormente la tesi da me sostenuta, giacche anche in tali contingenze si rea- 
lizza 1’ identico fenomeno della disintegrazione parziale o totale dell’orga- 
nismo del medium, le cui molecole di sostanza organica disintegrata {ecto- 
plasma) vanno a integrarsi temporaneamente intomo al « corpo fluidico » di 
un’entita estrinseca al medium; per indi, a manifestazione Anita, reintegrarsi 
nel medium. Ricordo che nei miei commenti al fenomeno qui considerato, 
ho riferito il caso della medium Mrs. Compton, il cui corpo erasi disinte
grate totalmente fornendo ectoplasma a varie forme di fantasmi raaterializ- 
zati. Ora siccome tale fenomeno risulta identico nella fattispecie a quanto 
si realizza nei casi di t asporto di persone*, ne deriva che la realta inec- 
cepibile del fenomeno di disintegrazione e reintegrazione del « corpo car- 
nale * nei casi di < apporto ed asporto di esseri viventi * , appare confer - 
mata dall’ intera classe dei fenomeni di « materializzazione *.

Pervenuto a questo punto, potrei anche arrestarmi, tenuto conto che a 
me incombeva unicamente di raftorzare con prove ulteriori di fatto, la mia 
dimostrazione sulla realta incontestabile dei fenomeni di € asporto di esseri 
viventi*, malgrado I’ impotenza nostra a spiegarli. Comunque, i fenomeni 
stessi suscitano quesiti formidabili, ai quali tornera utile ed istruttivo rivol* 
gere la nostra attenzione. Cosi, ad esempio, e certissimo che dal punto di 
vista della fisiologia universitaria, irriducibilmente materialista, secondo la 
quale la Vita e il risultato della sinergia funzionale di tutti gli organi del



corpo, e il pensiero, a sua volta, e funzione del cervello; secondo tale in- 
terpretazione della Vita, il fenomeno della disintegrazione e reintegrazione 
di un essere vivente, e inammissibile e impossibile. Ma ripeto ancora una 
volta che i fatti sono fatti, e che percio dovra inferirsene come il torto sia 
tutto della fisiologia universitaria, la quale si e limitata fino ad oggi a con- 
tempi are un lato soltanto del mistero della V ita : quello visibile, tangibile, 
meccanico della macchina vivente, senziente e intelligente; e non si e cu- 
rata aflatto d ’ investigare l’altro lato del grande mistero: quello del macchi- 
nista invisibile, intangibile, ma indirettamente discemibile, il quale dirige e 
governa la macchina dopo averla costruita. Solo ai giorni nostri, in grazia 
delle indagini metapsichiche, si e pervenuti a dimostrare sulla base dei fatti 
che il  Pensiero e la Volonta sono forse organizzanti e plasticizzanti; il che 
valeva gia ad invertire i termini del postulato fondamentale della fisiologia 
universitaria; per cui doveva dirsi che il Pensiero e la Volonta, lungi dal 
risultare funzioni del cervello, si rivelavano i fattori supernormali dai quali 
traevano origine tutti gli organismi viventi, e i cervelli pensanti,

A tali importanti nozioni odiernamente acquisite sul mistero dell’Essere, 
debbono aggiungersi le cognizioni altrettanto saldamente acquisite intorno 
all’esistenza immanente nell’organismo umano di un « corpo fluidico » in 
tutto identico al « corpo camale » ; * corpo fluidico » regolatore e domina- 
tore delle funzioni vitali, il quale appare suscettibile di separarsi tempora- 
neamente dal « corpo camale » durante le crisi di menomazione vitale negli 
individui (sonno naturale, sonno sonnambolico, sonno medianico, deliquio, 
estasi, coma, inalazioni di cloroformio), e di separarsene definitivamente 
nella crisi della morte. Ripeto in proposito che l’ esistenza del < corpo flui
dico » non risulta un’ ipotesi metapsichica, ma un fatto accertato in base 
all’analisi comparata di un cumulo imponente di prove disparate, tutte con
vergent! verso la medesima dimostrazione (fenomeni di < bilocazione » nei 
viventi, e di « sdoppiamento fluidico » al letto di morte).

Cio spiegato, torno in argomento osservando che per quanto riguarda 
il fenomeno dell’ « asporto di esseri viventi*, le nuove cognizioni acquisite 
intorno alia genesi della Vita e all’esistenza di un < corpo fluidico » nel- 
I’uomo, si prestano mirabilmente onde rendere concepibile il fenomeno stesso; 
giacche se la Vita e 1’ Intelligenza debbono considerarsi facolta inerenti a 
un « corpo fluidico » immanente nel < corpo camale », e separabile da que
st’ultimo, sia temporaneamsnte durante I’esistenza incaraata. sia definitiva
mente nella crisi della morte, allora dovr& inferirsene che il fenomeno della 
disintegrazione e reintegrazione di un essere vivente e possibile in quanto 
il « corpo cam ale» risulta una creazione della Volonti immanente nel 
« corpo fluidico » ; e cost essendo, bastera un atto di Volonti della perso
nality integrate subcosciente, o di un’ entita spirituale estrinseca, per disin- 
tegrarlo e reintegrarlo temporaneamente ai propri scopi; e la questione del- 
1’ estrema delicatezza di certi organi vitali esula aflatto dal quesito qui con
siderate, visto che se la Volont«i, la quale organizza gli esseri viventi ha per 
sede il < corpo fluidico », allora dovrk inferirsene che non appena il « corpo 
carnale » si trovera reintegrato alia perfezione in ogni suo organo, la Vita 
dovra riprendere come se nulla fosse avvenuto.

Sempre alio scopo di aiutare a meglio comprender'e il formidabile mi-
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stero, ricordo ancora che nella mia monografia intitolata: « Pensiero e Vo- 
lonta, forze plasticizzanti e organizzanti », si contiene un brano altamente 
suggestivo nel senso qui considerato, e che qui riproduco in parte, quale 
complemento necessario a quanto si venne esponendo. Io cosi mi espri- 
mevo:

« Un antico poeta inglese: Edmondo Spenser, aveva scritto in proposito 
il seguente verso altamente suggestivo: « For soul is Form and doth the 
body make » ; e cioe, che il fenomeno qui considerato si determinerebbe 
« perche 1’anima e gia Forma, ed organizza il corpo » sulla falsariga della 
propria Forma eterica. Orbene: si rileva odiernamente che vi sono dei sen- 
sitivi, i quali osservando una pianta in corso di germinazione, o la larva di 
un insetto, dichiarano spontaneamente, senza che nessuno abbia mai pen- 
sato a un alcunche di simile, ch’essi scorgono intorno alia pianta in ger
minazione la forma fluidica della pianta medesima in pieno sviluppo fio- 
reale, o intorno alia larva, la forma fluidica dell’insetto adulto; il che ap- 
pare straordinariamente interessante nel senso intuito dal poeta Edmond 
Spenser; vale a dire che le forme fluidiche dei vegetali, degli animali e 
degli esseri umani apparirebbero con precedenza sulle forme organiche in 
corso di sviluppo, dimodoche per legge di affinita, le molccole di materia 
vivente sarebbero poste in grado di gravitare infallibilmentenell’organo che 
loro compete in virtu del modello fluidico esistente, in cui era gia prede- 
terminato il punto preciso in cui doveva integrarsi ogni molecola*.

Dopo di che, io citavo nel testo quattro casi del genere, di cui mi limi- 
terb a riprodume due per la necessaria illustrazione della teoria.

« Il naturalista inglese B. A. Marriott scrive: < Durante unaseduta con la 
medium Mrs. Dowden (Mrs. Travers-Smith), chiese alia personalita comuni- 
cante di mia moglie, se sapeva dirmi quali erano in quel momento gli anima- 
letti da me allevati a casa. Venne risposto compitando lentamente la parola 
« Tignuole ». Ora la circostanza curiosa sta in questo, che si trattava real- 
mente di una specie rara di « tignuole » (che la defunta non aveva certamente 
mai visto durante l’ esistenza terrena), le quali erano ancora alio stato di 
« bruchi » dell’eta di un mese, mentre occorrono dalle dieci alle dodici set- 
timane perche si trasformino in < tignuole ». Quando osservai alia personalita 
comunicante che le mie « tignuole » erano ancora nella fase di « bruchi », 
essa rispose che le aveva viste alio stato di * tignuole ». Dal che ne deriva 
che per la visione spirituale risulta percepibile soltanto la fase di pieno s' 
luppo del « corpo astrale ».

In altra circostanza, chiesi alia medesima personalita medianica, se un 
paesaggio a me caro suite Dune appariva ad essa come appare a me. Venne 
risposto: « Si, ma io vedo molto di piu di quel che non vedi tu ; giacche io 
scorgo le forme di tutti i bocciuoli dei fiori e tutti i fiori che dovranno svilup- 
parsi a suo tempo ». E  quest’altra risposta non fa che confermare la prece- 
dente ».

Questi i fatti; in base ai quali risulta che nel fenomeno della Vita il 
« corpo fluidico r preesiste al « corpo carnale », e Io precede nel progressive 
sviluppo, onde permettere alle molecole di sostanza vitale di accumularsi or-



dinatamente negli organi del corpo, determinandone il graduate sviluppo, il 
quale soltanto potrebbe assicurarne la relativa durata. Nei fenomeni, invece, 
delle « materializzazioni di fantasmi », e del!’ « asporto di esseri viventi », il 
medesimo processo si determina rapidissimamente, e quindi non pud non es- 
sere effimero e di corta durata. Cio posto, dal nostro punto di vista dovrebbe 
inferirsene che nella guisa medesima in cui nei fenomeni di < material izza- 
zione » la Volonta direttrice inerente alia subcoscienza del medium, o a un’en- 
tita spirituale di defunto, esteriorizza una forma-archetipo, laquale attrae a se 
le molecole dell’ectoplasma, che per legge di affinita, vanno a integrarsi negli 
organi che loro competono, creando in pochi istanti un essere vivente perfet- 
tamente organizzato, cosi la Volonta subcosciente od estrinseca, la quale pro- 
voca il fenoraeno della disintegrazione di un essere vivente alio scopo di 
asportarlo da una camera ermeticamente chiusa, puo ricostituirlo rapidissi
mamente in grazia della permanenza della forma-archetipo dell’essere disin
tegrate, la quale attrae a se le molecole del proprio ectoplasma, che per 
legge di affinita, vanno a integrarsi negli organi rispettivi che loro competono 
ricostituendo in pochi istanti il medesimo essere vivente perfettamente orga
nizzato, qual era prima. Cio spiegato, a me non rimane che reiterare sotto 
forma diversa il medesimo concetto espresso in precedenza; vale a dire, che 
se la sede del Fattore Vita risulta il « corpo fiuidico », allora dovra inferir
sene che non appena avvenga la reintegrazione perfetta di un organismo vi
vente disintegrato, le funzioni della Vita dovranno riprendere istantanea- 
mente come se non fosse intervenuta soluzione alcuna di continuity.

E . B .
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Lim it! della conoscenza.

Ristretti sono i poteri diffusi per le diverse parti del corpo; e molti 
mali vengono a turbare i pensieri degli uomini. Esei veggono solo una 
piccola parte di una vita che non e vita; condannati a subita morte, sono 
rapiti e si dileguano come fumo. Ognuno di essi si persuade solo di cio 
in cui a caso s’ imbatte e, sospinto in tutte le direzioni, si vanta di sco- 
prire il tutto: tanto e difficile che queste cose sieno viste e udite dagli 
uomini o abbracciate dalla loro mente. Tu dunque, poi che qui sei giunto, 
•^prai non piu di quanto sia capace la mente umana, che se, dopo aver 

colte queste cose nei profondo della mente, le contemplerai con puro 
pensiero le conoscerai per tutto il tempo nella loro integrita e ne acqui- 
sterai molte altre, giacche esse, di per se s’accrescono per ciascun indivi- 
duo, secondo la sua propria natura. . .

Orsu, dunque, considera, con ogni tua possa, come ogni cosa e chiara. 
Non avere nella vista maggior fiducia che nell’udito, ne fidarti all’udito 
risuonante piu che alle chiare testimonianze del gusto e non rifiutar fidu
cia ad alcuno degli altri organi per i quali e’e una via di conoscenza, ma 
considera ogni cosa. Contempla con l’ intelletto.

E m p e d o c l f .



CONOSCENZA ED ESPERIENZA
DI FRONTE A1 PROBLEMI DELLA METAPSICHICA

( Continuaz. e fin e : v. fasc. preced., pag. j) .

A rriv a ti a questo punto, non pochi saranno coloro che giudi- 
cheranno tem erarieta l’andare avanti. II terreno che finora abbiam o 
calcato, sebbene scabroso e pieno d’ostacoli d ’ogni genere, tuttavia 
non oltrepassa lo sperim entabile e il conoscibile. S e  ben si rifletta, 
tutto il nostro ragionam ento non ha avanzato d’un passo oltre i 
limiti segnati da un criticism o m oderator abbiam o solo potuto con- 
statare come certi problem i —  e in ispecial modo quello che piu 
sta o alm eno dovrebbe stare a  cuore di noi anim ali rag ion evoli —  
assum ano un aspetto poco confortante per coloro che si ostinano 
a segu ire  le orm e del m aterialism o, il quale, se non ha piu for- 
tuna nei circoli dell’alta cultura filosofica, segu ita  tuttavia ad averla  
presso le persone di m edia levatura e, in particolar modo, presso 
un numero non indifferente di scienziati. D ’altro canto, se la  vi- 
sione m aterialistico-positivistica della v ita  si dim ostra im potente a 
sp iegare la v ita  stessa, ed e destinata a  cadere ai lum i d’una se- 
rena e razionale valutazione dell’ esperienza, 1’ idealism o assoluto 
non viene certam ente a  trovarsi in una meno penosa situazione. 
P er ritornare alia  questione che ci oceupa, se la m orte come an- 
nientamento dell’ « io »  e cosa insostenibile per l’ im possibilita che 
l'asso lu ta m ancanza di sensazione e di coscienza possa sussistere 
per la nostra mente. l ’assorbim ento dell’ « io » individuate in quello 
trascendentale e la risoluzione, in tal gu isa, di tutta la conoscenza 
nell’atto puro, com e vuole il (xentile; oppure in uno spirito uni
versale, in una specie di razionalita immanente a ll’attiv ita  um ana 
attraverso la  successione storica, come vuole il Croce, conduce 
senza dubbio ad inconcepibilita di non m inore momento. M a non 
dilunghiam oci a  tale riguardo.

Oltre alle due accennate posizioni ve  ne sarebbe, e vero, una 
terza che se, in certe occasioni e sotto un aspetto provvisorio , pud 
sem brare sensata, se si assum e invece come posizione teorica siste-
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m atica e come gu ida m orale di vita , e la piu assurda di tutte. A l-  
ludo a ll’agnosticism o, posizione facile ed elegante, ma ch’e, come 
si pud ben com prendere, negazione della stessa filosofia. L a  « scepsi » 
in filosofia e, senza dubbio, cosa giudiziosa, e o g g i non si potrebbe 
concepire un filosofo che prendesse come punto di partenza l’af- 
ferm azione aprioristica di « qualche co sa » , quando soprattutto si 
pensi alia com plessita dei problem i che si agitano, m a cio non 
vuol dire che il pensatore, d a ll’esam e e dalla critica delle d iverse 
teorie, non possa e non debba form ulare le proprie ipotesi. Quindi, 
in base a ll’esperienza, al ragionam ento, alia  visione am pia e con- 
creta delle d iverse teorie filosofiche, nonche dei fattori storici e 
delle loro presum ibili cause e origini, form arsi una convinzione che 
l’ ipotesi « a », per esem pio, possiede un m aggio r numero di possib i
lity d ell’ ipotesi « b » d ’esser piu v icina a quel V ero  di cui abbiam o 
una vag a  intuizione in noi unita ad un confuso sentim ento, e percio 
quella e da ritenersi piu probabile di questa. Secondo noi, 11 lavoro 
piu bello e piu proficuo del filosofo non puo non consistere nella 
ricerca di un’ ipotesi che ven ga  a  collim are con l’ intimo sentim ento 
nostro dell’esistenza d’una V erita , ch ’e insiem e Bonta e Bellezza, 
esistente indipendentem ente da noi che ne abbiam o l’ idea.

S i dira che questo e un atto di fede iniziale e che la  filosofia, 
com e ricerca spregiu d icata  del V ero , non puo riconoscere come 
valid i tali punti di partenza. Io rispondero a tale obbiezione, ap- 
pellandomi sem plicem ente alia  storia del pensiero umano che mo- 
stra chiaram ente com e il m ateriale di costruzione di tutte le teorie 
filosofiche, nonche, diciam olo pur francam ente, di ogni attiv ita  
umana, sia appunto questa fede che tutto si trovi incam m inato 
verso la  realizzazione d’un fine conform em ente alle  nostre piu in
time aspirazioni.

Q uest’ intermezzo di tinta platonica ha serv ito  a qualche cosa. 
H a servito  a m ettere in rilievo, se ve ne fosse bisogno, l'esigen za 
dell’ ipotesi quando questa non faccia ai cozzi col buon senso e 
col sano ragionam ento.

R ip ig lia n d o  il nostro d iscorso suU’ im m ortalita dello sp irito  in
dividuate, della monade, ci sentiam o dunque di poter afferm are in 
prim o luogo 1’ im possibility m anifesta della « m orte », intesa alia 
m aniera dei m aterialisti e dei positiv isti (i), e cio per i m otivi piu

( i )  D e i p o s it iv is t i d i v ecch io  s ta m p o , p o ic h i il n u o vo  p o s it iv ism o  h a  b u tta to  tan ta  

a c q u a  nel su o  v in o  n a tu ra list ic o  d a  e s s e r  d iv e n ta to  un a g n o stic ism o  v e ro  e  p ro p rio  nei ri-  

g u a rd i d e i m assim i p ro b le m i.
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sopra sp iegati. E  poiche la coscienza e, in primo luogo, unita, l ’u- 
nita e durata psichica, la durata psichica e memoria, come mise 
m agnificam ente in evidenza il B ergson , a cui noi spiritualisti tanto 
dobbiam o, dire che la continuita degli stati di coscienza in un sog- 
getto e indipendente dalla m em oria ch’ eg li puo averne da uno 
stato a un altro, sign ifica ne piu ne meno che annullare il sog- 
getto stesso, che ha appunto tutta la sua consistenza in questo 
collegam ento, in questa riduzione ad unita e in questa p ro gres
s iv a  integrazione di stati. L ’essenza dell’anim a e senza dubbio la 
« m em oria », m a se e cosi, come del resto nessuno potrebbe ne- 
gare, chi e che non vede come il fenomeno « morte » non possa 
assum ere altro significato che quello di p assagg io  da un certo si- 
stem a di stati di coscienza ad un altro sistem a? Come non credere 
che, per un soggetto , la  coincidenza d’esperienze coi soggetti si- 
tuati sul medesim o piano d’esistenza e, in tal caso, rotta, e ne e 
probabilm ente subentrata un’altra con soggetti d ’un altro piano ? Ora, 
il p assagg io , per un’ individuality cosciente, a un ordine d’espe
rienze piu vasto  e piu elevato di quello in cui in un dato momento 
si trova, assum e probabilm ente un certo aspetto p rivativo  nei ri- 
guardi dei rapporti passati. M a questa privazione.effetto della «m ia»  
nuova esperienza successa a ll’antica, e « a  parte subjecti » e non « a 
parte objecti ». Ho torto, insom m a, se la  trasporto illegittim am ente 
da « me » uomo che ag isce in un certo piano di vita , a < lui » che non 
vi ag isce  piu. M a siccom e il « nulla » non potrebbe costituire m ateria 
d’esperienza, cosi, come abbiam o detto, il carattere privativo  feno- 
m enico della « m orte » nei rispetti della  vita , risu lta  gnoseologica- 
mente insostenibile per la mente del soggetto  cosciente e contem- 
plante, poiche quest’ultim o, anche nei riguardi del trapassato, non 
puo esim ersi dal fare applicazione delle form e di sensibilita — 
spazio e tempo — , d eg li schem i e delle categorie  intellettive. Cosi 
eg li pensa —  e non puo fare a  meno di pensare — che il non- 
sentire, il n on -percepire , il non-intendere del morto abbia una du
rata nei tem po e sia collocato in un certo punto dello sp az io ; che 
questo non-sentire, n on -percepire , ecc. sia  effetto d’una causa ade- 
guata (la cessazione delle funzioni fisiologiche del co rp o ); che que
sta cessazione di operazioni psichiche sia  un « che » di effettiva- 
mente esistente e necessario. D a  cio risu lta , mi sem bra, evidente 
che la morte, come estinzione di coscienza, in segu ito  al d issolvi- 
mento degli elem enti che costituiscono il corpo, com’e incom pati- 
b ile con l’ esigenza m etafisico-etica, lo sia altrettanto con quella 
psico-gnoseologica.
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A  questo punto si obbiettera: voi ci dite che l’essenza dell’a- 
nima e la m em oria, la quale e inconcepibile senza la durata psi- 
ch ica ; vo i afferm ate la continuity della coscienza, ossia della me
moria, come condizione indispensabile, anzi im prescindibile, della 
sua unita, ma cio non e conform e a quell’esperienza a cui inten- 
dete in ogni caso, appellarvi. Perche se, com e dite, il soggetto  e 
continuo, essendo il nulla im pensabile per la nostra mente, come 
mai non ha esso presente, in qualche modo, questa continuity? 
Come mai la  v ita  g li appare come un qualche cosa di lim itato, che 
ha principio e fine in un certo periodo del tem po e in un certo 
punto dello spazio ? Anzitutto e necessario di fare rilevare la con- 
fusione che generalm ente si fa  tra durata psichica e tem po-spazio 
m isura. Quest’ultimo non k che il « fondo comune » che le monadi 
umane si creano attraverso il meccanism o cerebrale, per innestarvi 
sopra le loro funzioni e percezioni, e rendere in tal modo possi- 
bile la loro convivenza su quel dato piano d'esistenza. K an t ebbe 
perfettam ente ragione a considerare lo spazio e il tempo come 
form e della nostra intuizione sensibile, ma eg li, come si sa, si guardo 
bene dall’uscire dai quadri del problem a della conoscenza, non es
sendo psicologo. Sp e ttava  al B ergson  a fare quella distinzione tra 
durata e tem po cosi feconda di conseguenze e suscettib ile di sv i- 
luppi nella com plessa psicologia odierna.

L a  durata psichica e propria dell’ individuo o della monade spi- 
rituale, e il ritmo, la vibrazione della coscienza attraverso il suo 
accrescim ento, la sua evoluzion e; non so g g iace  a necessity m ecca- 
nica, m a e lo svo lgersi di un’en erg ia  che ha per suo principale 
carattere la liberta. L a  durata pura psichica e il tempo stanno 
quindi fra loro come la liberta e la necessity. S e  il B ergso n  avesse  
approfondito il m otivo etico, si sarebbe senza dubbio accorto che 
la psiche in tanto si arricch isce, accelerando il suo ritmo e dando 
increm ento alia  propria durata —  percio anche alia  propria m emo
ria — in quanto tende con tutta la sua en erg ia  a realizzare quel 
Bene di cui, come ripetiam o, possiede l’ idea. L ib erta  e eticita sono 
in istretto rapporto tra lo ro !

Il  tem po m atem atico, che secondo le recenti conquiste della 
scienza (Lorentz, M inkow ski, Einstein) si confonde, s ’ interpenetra 
con lo spazio geom etrico in modo da form are un « continuo », e 
come una specie di velo che si sovrappone a questa durata pura ch’^, 
non dim entichiam olo, essenzialm ente memoria, e la offusca e la rende 
oscura (non nulla, come a bella prim a si sarebbe tentati di credere). 
In tal gu isa, se noi, nel nostro intimo, non possiam o sem pre non
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sentirla ed averne una certa percezione, nei rapporti che intratteniam o 
normalmente coi nostri sim ili, cioe nella v ita  sociale, ne prescin- 
diamo, ed e bene che sia cosi, altrim enti g li individui non potreb- 
bero piu collaborare a un’opera comune. D a cio em erge che la 
v ita  degli individui, per svo lgersi in piani d ’esistenza ove il pen- 
siero e l’a ttiv ita  d’ogni monade siano essenzialm ente indirizzati alia 
creazione d’un mezzo sociale, d 'una civ ilta  attraverso lo sviluppo 
storico, esige  questo « velam ento » della realta psichica, o in altre 
parole, quest’ illusione della v ita  che com incia e finisce senza me- 
m oria di stati p reced en t e susseguenti, illusione che si rive la  come 
tale dinanzi al ragionam ento filosofico. Se  all'anim a umana fosse 
dato nell’ incarnazione terrena di liberarsi dai vincoli che la costrin- 
gono, con ferrea necessita, entro le form e della sensazione (tempo 
e spazio); s ’essa potesse rivo lgersi su se stessa, frugare nci suoi 
m eandri e fare affiorare le esperienze passate attraverso il s u q  sv i
luppo, potrebbe, non dico raggiu n gere  la piena e perfetta cono- 
scenza di se m edesim a (tale pienezza e perfezione nella m onade 
spirituale presuppone il term ine d’uno sviluppo che, per la  nostra 
intelligenza, e concepibile m a non im m aginabile), bensi acquistare 
un’adeguata nozione delle legg i che la  governano. Benche siam o 
qui nel cam po dell’ ipotesi, tenendo per ferm o quanto abbiam o detto 
a proposito del diritto che il filosofo ha di prospettare delle ipo- 
tesi quando queste non siano in contrasto con la lo g ica  e col buon 
senso, sem bra che non siam o m aggiorm ente autorizzati a credere 
che la psiche individuate nasca e muoia in un momente del tempo 
e in un punto dello spazio, di quanto lo siam o a  credere che la 
luna e le stelle nascano col tram ontare del sole e m uoiano col le- 
varsi di questo. S ’ intensifichi la nostra potenza di visione m ediante 
un telescopio, e si scorgeranno queste anche di g iorno. E  non si 
d ica che tale paragone non e appropriate al caso che ci occupa: 
l’apparire della luna e delle stelle  a ll’occhio umano arm ato di can- 
nocchiale ha analogia con l’apparire della m em oria d egli stati psi- 
chici a cui l ’anim a e stata e sara assoggettata , mentre l'illusione 
del nascere e del morire di questi puo benissim o reggere  il para
gone con l’ illusione dell’accendersi e dello  spengersi di quelle al 
principio e alia  fine, della notte.

R e s ta  dunque, non diro spiegato, che sarebbe un po’ troppo 
pretendere, m a lum eggiato filosoficam ente il fatto della m ancanza 
di memoria, da parte dell’ anima, delle esperienze a cui questa e 
stata soggetta  forse durante le sue m olteplici v ite  planetarie. Cio, 
senza tener conto dell’argom ento, ch’ e ormai divenuto luogo
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comune, della perdita di m em oria, nell’ individuo adulto, dei suoi 
stati psichici di quando eg li si trovava nell’utero m aterno e nei 
prim i anni della sua infanzia, argom ento psico-fisiologico che con- 
serva  tutto il suo valore dopo quanto abbiam o detto, anzi viene 
dalle nostre speculazioni m aggiorm ente avvalorato .

*
* *

D ice ottim am ente l ’A lio tta :

La nostra esperienza, se e ristretta entro angusti confini per quel che 
contiene di chiara consapevolezza, ed e percio da questo lato suscettibile 
d ’un’estensione progressiva, nella sua sfera indistinta racchiude l’universo. 
Le superiori integrazioni dell’ esperienza non sono in fondo che uno svol- 
gimento di quel nostro originario possesso; non dobbiamo conquistare 
qualcosa che e fuori di noi, ma distinguere sempre piu quell’ indistinta realta 
che e I’anima nostra e l’universo insieme nella sintesi concreta dell’ espe- 
rienza (i).

E  in qualche pagina piu avanti della stessa op era :

L ’illusione d’esser chiusi in noi stessi, in un cerchio ristretto, in un 
cantuccio dello spazio, ci viene dal considerare solo le percezioni chiare, 
che fanno parte della nostra personality superficial; ma se potessimo per 
un istante vincere la limitatezza della nostra attenzione e illuminare tutte 
le misteriose profondita del nostro spirito, vedremmo come per incanto 
rompersi il piccolo cerchio e l’anima dilatarsi nell’ infinito dei mondi (2).

Come si vede, entra qui in cam po la  questione della  subco- 
scienza, che assum e in questo caso un sign ificato ben piu vasto  e 
piu profondo di quello che generalm ente le e attribuito da certi 
psicologi. L ’anim a, ch’e coscienza, volonta e m em oria, pud —  e 
non solo m etaforicam ente —  rip iegarsi su se m e d e sim a ; ritrovare  
le passate im pressioni ed esperienze accavallatesi durante la  sua 
evoluzione. Questo ripiegam ento ha luogo indubitatam ente nell’a- 
nim a per effetto della sua lib era volonta. E  quest’ultim a che m uove 
l’ intelletto, ma lo spirito non puo purtroppo fare a meno di la- 
sciarsi influenzare dall’am biente, specie quando si trovi su pi£ni 
ove sia costretto a collaborate ad opere non riflettenti direttam ente 
la  propria evoluzione m orale. Probabilm ente l’ essere esso obbli
gato  a svo lgere  una parte della sua a ttiv ita  psichica, cioe ad in- 
caraarsi in mezzi planetarii, che potrebbero chiam arsi addensa- 
menti del fluido che pervade tutto l’ universo (l’etere dei fisici e le * 2

( ! )  A l i o t t a , o p . c it .  p a g . 1 0 8 .

(2 )  I d . ,  o p . c i t . ,  p a g . 1 0 5 .
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m odernissim e teorie su lla  m ateria corroborano, in certo qual modo, 
le intuizioni e le speculazioni di noi sp iritualisti) reca intralcio al- 
l’esercizio della sua volonta, lim ita la  liberta che ba di contem- 
plarsi attraverso  le  esperienze sottostanti alle  attuali. L a  coscienza 
e presum ibilm ente com e un libro che puo essere scartabellato  da 
una (orza interiore. Q uest’en erg ia  m orale sp in ge la coscienza ad 
in tegrare le proprie esperienze in esperienze m oralm ente ed este- 
ticam ente sem pre piu ricche e piu vaste . E  dessa una molla, senza 
la  quale il libro  della coscienza rim arrebbe costantem ente aperto 
alio stesso  punto, e che, quando possa —  direm o cosi —  lavorare 
in terreno aperto e senz’ inceppam enti di sorta (probabilm ente alio 
stato spiritico, disincarnato) fa  si che la  coscienza ritrovi se mede- 
sim a com e sovrapposizione di strati d ’esperienze che vengono, per 
ipotesi, trasportati nell’attuale, rivissuti insom m a. M a qui bisogna 
d istinguere: questa retrogressione — di cui abbiam o del resto una 
conferm a sperim entale nelle regression i ottenute con l’ ipnotismo 
—  non potrebbe, secondo me, consistere in un salto a pie pari 
a ll’ indietro delle posizioni conquistate sino al momento in cui 
abbia avuto principio la regressione stessa. poiche cio varrebbe 
quanto am m ettere la m etem psicosi d egli antichi, eticam ente inac- 
cettabile. D ovrebbe sign ificare piuttosto, in certi casi, un ritrova- 
mento volontario alio scopo d’acquistare una m aggiore conoscenza 
di se, il che potrebbe m etter l ’anim a in grado di conoscere, in 
modo relativo , i futuri probabili, com ’ io so, per esem pio, che do- 
m attina mi alzero da letto se non sard am m alato o morto. S e  ben 
si rifletta, cos’e che ci mette in grado di preconoscere il giorno 
in cui avra  luogo un’ecc lissi?  L a  conoscenza m atem atica delle le g g i 
che regolano il m ovim ento dei pianeti, si rispondera. S ta  benis- 
s im o ;o  perche, analogam ente, quando a ll’anim a fosse dato di ot- 
tenere una conoscenza piu vasta  e piu profonda di se m edesim a, di 
liberarsi dal velo che viene disteso dinanzi ad essa dalle forme 
della nostra sensibilita di esseri rivestiti di carne su questo pia- 
neta; perche, ripeto, non potrebbe essa acquistare una cognizione 
anticipata dei suoi stati futuri piu prossim i nell’orditura della sua 
durata psich ica? Cio non significherebbe affatto, com e certuni sa- 
rebbero propensi a credere, una limitazione della sua volonta li
bera ; sarebbe solo una previsione — un po’ piu la rga  di quella 
che si verifioa nella v ita  ordinaria — di certi fatti che avrebbero 
sicuram ente luogo se la volonta si m antenesse sem pre indirizzata 
al raggiungim ento d’un dato fine, e se 1'accadere dei fatti stessi 
non fosse ostacolato o im pedito da eventi eterni. Questo, p ress ’s
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poco com ’e lecito predire che domani si levera  il sole se il prin- 
cipio che rego la  il m ovim ento di rotazione del nostro pianeta non 
cam biera prim a di domani. S ta  bene che in questo caso non si 
tratterebbe piu di le g g i fisiche indipendenti dal nostro volere, sib- 
bene di volonta libera, m a noi, se possiam o azzardare l’ ipotesi che 
la  volonta, sciolta dai legam i della m ateria e piu libera di quando 
si trova ad essa incatenata, avrem m o tuttavia torto a  supporre che 
tale inceppam ento potesse essere di punto in bianco rim osso, poi- 
che in natura tutto precede grad atam en te! E  non si creda ch’ io 
mi m uova solo nel cam po dell’astrazione, poiche quanto ho detto, 
sebbene per ora si a g g ir i nel dom inio dell’ ipotesi, non e tuttavia in 
contraddizione con l’esperienza scientifica. Com e disse magnifica- 
mente A nton io  B ru ers:

Oggi e per molto tempo ancora, la ricerca psichica non puo essere 
soltanto scienza, ma anche filosofia. I margini di essa sollevano problemi 
tali che soltanto l’uso sagace ma amplissimo dell’ ipotesi filosofica puo sal- 
vare gli studiosi dal pericolo di menomarne il reale contenuto (i).

L a  retrocessione psichica alle  esperienze passate e la precogni- 
zione di quelle future, m entre sono una conferm a della im possi
bility onto-gnoseologica-etica d ’una nascita e d ’una m orte indi- 
viduale, come insorgenza d ’una m ente dal nulla e ritorno di que- 
sta  nel nulla, non sfuggono totalm ente, com e m olti credono, al 
nostro controllo sperim entale. S e  riusciam o a  persuaderci che noi 
uomini facciam o parte d ’un’ ind ividualita superiore che tende al 
raggiungim ento dei sommi valori etici (avvicim ento a  D io ); che 
la nostra v ita  terrestre non puo esser fine a  se stessa, date le no- 
stre aspirazioni, che sono —  non dim entichiam olo —  « fatti » 
d ’esperienza in tern a ; che tutti i nostri stati di coscienza non pos- 
sono non far capo a una personality p sich ica ; che la  nascita e la 
morte non sono che punti estrem itali d ’ordini di conoscenza e di 
serie d ’esperienze che si susseguono in una costante evoluzione, 
ci troverem o ad ave r percorso un bel tratto di cam m ino verso  il 
regno della m etapsichica. Su ll'an a lo g ia  della subcoscienza umana, 
intesa com e un giustapporsi di stati di coscienza in un’ individua- 
lita che si puo considerare com e il fondo e la ragion d’essere degli 
stati m edesim i, si puo form ulare l’ ipotesi che la vera  v ita  psichica, 
di cui si ha un piccolissim o accenno nelle retrocessioni operate 
m ediante l’ ipnotism o, s ia  appunto questo succedersi di sistem i d’e-

( l )  A .  B r u e r s : S p ir itu a lis m o  ed  E le t t ro p s ic h ic a , in  c Luce e O m tra*. mag- 

gio 1938, pag. 198.
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sperienze (vite planetarie e interplanetarie), ai quali ogni sin go la 
entita potrebbe, in forza della sua volonta e con processi a noi 
ignoti, riportarsi. Come si vede, siam o giunti a lia  porta dello spi- 
ritism o-m edianism o, poiche le eventuali m anifestazioni spiritiche 
potrebbero benissim o essere questo ricalcare e riv ivere  d ’espe- 
rienze che, com e ripetiam o, verrebbero a  coincidere con la  nostra 
sensibilita e percettib ilita. B iso g n a  tener presente che, in questo 
cam po, i fari che illum inano il nostro sentiero e ci m ostrano la  
strada da seguire, sono i principii d ’an alog ia  e d’affinita, non sem- 
pre tenuti nel debito conto dai pensatori m oderni, principii che 
nella presente circostanza hanno am pia applicazione. E  certo ch’io 
non potrei, a  rigore, stabilire un confronto fra un dato di fatto 
com ’e quello della retrocessione psichica degli stati e delle espe- 
rienze che costituiscono la tram a della  v ita  terrestre, e l’ ipotesi 
piu sopra fatta del ricalcam ento d eg li stati di coscienza e delle 
vite planetarie, innestati sul tronco dell’ individualita psichica (della 
vera  individuality, di cui abbiam o sentore anche in questa vita , 
sebbene in modo molto vago), ma il mio ragionam ento in conclu- 
sione, e questo : io, sem plice individuo, son costretto a  ricono- 
scerm i com e parte di un’ individualita piu potente e piu vasta  di 
quella che cade entro la m ia esperienza attuale, e cio per il mo- 
tivo  che se lim itassi la m ia personality vera  entro un principio e 
una fine em piricam ente intesi, cadrei nell’assurdo di cui ho par- 
lato piu sopra. L ’ ipotesi non e dunque cam pata in aria , com e a 
tutta prim a si potrebbe credere, anzi essa si presenta favorevo l- 
mente alia nostra considerazione. I l  r iv ivere  le  esperienze delle 
v ite  trascorse, per una m onade spirituale, non sarebbe dopo tutto 
piu inconcepibile di certi fenomeni psico-pato logici, com e per esem - 
pio la  licantropia in cui 1’uomo « retrocede » dalle esperienze di 
uomo a  quelle di lupo. E  taccio di m olte altre  form e di pazzia 
che sono dei veri e proprii enigm i per la  scienza p ositiva d ’o g g id i I 

Insom m a, nulla v ieta  pensare che le ind ividuality  sp irituali, 
che, com e abbiam o m ostrato, non potrebbero non so p ravv ivere  al 
disfacim ento dell’ involucro fisico, possano ritrovare da piani supe
rior! d’esistenza, e  quindi di esperienza, altri piani da esse g ia  
o ltrepassati per evoluzione, e, in segu ito  a cio, entrare di nuovo 
in com unione con g li esseri di tali p iani. Ci troviam o g ia , com e si 
vede, in piena m etapsichica, e non c’e bisogno d 'illustrare la  cosa 
ulteriorm ente. In questo caso la  dottrina sp iritica, anche 6e sotto 
l’ aspetto puram ente em pirico dovesse rim anere o ggetto  di contro- 
versia  ancora per lungo tempo, verrebbe ad esser collocata sopra
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una base filosofica capace di conferirle una buona dose d’accetta- 
bilita. E  nei riguardi di essa diro, com e dice il B ergso n  nel trat- 
tare la questione d ella  so p ravviven za dell’anim a umana, che l’ in- 
terpretazione sp iritualistica del gran  libro della  N atura, sebbene 
in essa vi abbia ancora piu parte l ’ ipotesi che non la  tesi, « de- 
vient si vraisem blable que l ’ob ligation  de la preuve incom bera a 
celui qui nie, bien plutot qu’a celui qui affirme ».

R em o  F e d i .

II Passato e la coscienza postuma.

Tutto il nostro passato k la continuamente e noi non avremmo che a rivol- 
gerci per poterlo vedere; soltanto noi non possiamo ne dobbiamo rivolgerci. 
Noi non lo dobbiamo perche la nostra destinazione e di vivere e di agire, 
e la vita e 1’azione guardano avanti. Noi non lo possiamo perche il mec- 
canismo cerebrale ha in cio questa precisa funzione, di mascherarci il 
passato, di non lasciarci trasparire, ad ogni istante, se non quello che puo 
illuminare la situazione presente e favorire la nostra azione. £  appunto 
oscurando tutti i nostri ricordi, meno uno — meno quello che ci interessa e 
che il nostro corpo abbozza gia con la sua mimica — ch’esso richiama 
questo ricordo utile. Frattanto, che. l’attenzione alia vita si indebolisca un 
istante — io non parlo qui dell’attenzione volontaria che e momentanea e 
individuate, ma di una attenzione costante, comune a tutti, imposta dalla 
naturae che si potrebbe chiamare « l ’attenzione della sp ec ie* ,— allora lo 
spirito il cui sguardo, che era forzatamente mantenuto in avanti, si estende, 
e, per cio stesso, si rivolta indietro, e vi ritrova tutta la sua storia.

*
*  *

Quanto piu ci abitueremo all’ idea di una coscienza che supera i limiti 
deH’organismo, tanto piu troveremo naturale che l’anima sopravviva al corpo. 
Certo, se il mentale fosse rigorosamente modellato sul cerebrale, se nella 
coscienza umana non vi fosse nient’altro se non cio che e segnato nel suo 
cervello, noi potremmo ammetlere che la coscienza segua le sorti del corpo 
e muoia con esso. Ma se i fatti, studiati indipendentemente da ogni sistema, 
ci conducono, invece, a considerare la vita mentale come motto piu vasta 
della vita cerebrale, la sopravvivenza diviene talmente probabile che 1’ob- 
bligo della prova incomberi ben piu a chi la nega che a chi I’aflerma, 
perche, come ho detto altrove, € I’unica ragione di credere all’annullamento 
della coscienza dopo la morte e che si vede il corpo disorganizzarsi e questa 
ragione perde ogni valore se I’ indipendenza della quasi totalita della coscienza 
rispetto al corpo, diventa, anch’essa un fatto che si constata.

Tali sono, brevemente riassunte, le conclusioni alle quali mi conduce un 
esame imparziale dei fatti noti. Cio significa che io considero vastissimo e 
addirittura indefinite, il campo aperto alia Ricerca Psichica.

B e r g s o n .

3



ENRICO MORSELL!
E LA SOPRAVVIVENZA DELL’ANIMA

L a  morte di E nrico  M orselli, avven uta in G en ova il 18 feb- 
braio (i), e stata appresa nell’am biente dei nostri studi ed elle no- 
stre ricerche, con inevitabile emozione. L ’alien ista autorevole, il 
professore di clinica psichiatrica, di neuropatologia e di psicologia 
sperim entale, il copioso scrittore di articoli, di m onografie, di opere 
scientifiche su argom enti i piu svariati (che continuarono ad ap- 
passionarlo, quasi ottuagenario, e a stim olarne la ricca  e arguta 
vena, fino ag li ultimi anni della  sua esistenza terren a); era  anche 
l’autore dei due fam osi volum i « P sico lo g ia  e Sp iritism o », era tra 
i piix em inenti So ci onorari della nostra Societa  di Studi Psich ici: 
era  ed e stato, fino a epoca recentissim a che non b isogn a dimen- 
ticare, fra i piu discussi avversari dello Spiritism o e assertori in 
pari tem po della verita  dei fenom eni. A v v e rsa r io , infatti, non ne- 
gativo  ed agnostico, ma venuto decisivam ente in mezzo a  noi, 
sceso in cam po della  nostra ricerca, col preconcetto di buttar 
v ia  l’ ipotesi sp iritica una volta per sem pre e far breccia in tal 
modo nel mondo scientifico ufficiale, piu o meno renacemente 
refrattario.

S iffatta p sico lo gia  supernorm ale di E nrico  M orselli e special- 
mente lo psicodinamismo intransigente, escogitato da lui, attraverso 
le sedute di E u sap ia  Paladino, aspettano ed aspetteranno ancora di 
far breccia in quel tal mondo scientifico ufficiale; ma la figura dello 
scienziato m odenese morto ieri, si ingigantisce nello sforzo stesso 
di attrarre l ’attenzione e 1’ interessam ento intorno ai nostri studi, 
dalla  parte dell’U niversita , refrattaria, com e la piu ortodossa teo- 
logia , che in altra direzione resiste anch’essa alio sforzo quasi ana- 
logo di chi tenta di conciliare la fede re lig iosa colla ricerca psi- 
chica, su ll’esem pio dello sp iritista cattolico G astone M ery.

( l )  V e d i  p iu  a v a n ti, in q u esto  ste sso  fa sc ic o lo , il < N e c r o lo g io » .
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** *

Non sarebbe, tuttavia, esatto ritenere che il M orselli si sepa- 
rasse  dalla sopravvivenza e d a ll’ ipotesi sp iritica soltanto per rego- 
larizzare i documenti della sua P sico lo g ia  supernorm ale e del suo 
Psicodinam ism o, su lla porta d ’ ingresso  del mondo universitario e 
accadem ico. L a  parte di verita  da lui quasi inesorabilm ente sacri- 
ficata, ap p ariva ed appare piu che definitiva, specialm ente in con- 
fronto della M etapsichica e della teoria ectoplastica di Carlo R ich et.

G li e che E n rico  M orselli era vincolato per sem pre a una propria 
m entalita e coscienza particolare —  ed il suo ragionam ento (come 
il ragionam ento di tutti g li uomini della stessacostellazione) ovunque 
e  comunque si avventurasse, d o veva necessariam ente cercare la 
riprova di q u ellata le  inseparabile e im prescindibile mentalita. Senza 
citare in proposito le nostre lunghe ed accanite discussioni pole- 
miche, condotte a ll’epoca della pubblicazione di « P sico lo g ia  e Sp i- 
ritism o », ci bastera rileggere  quello che il M orselli stesso scriveva  
nell’A lm anacco del « Coenobium » pel 19 12 , pubblicatosi in quel- 
l ’anno a Lugan o, e lo scriv ev a  in risposta a una delle dieci do- 
mande del questionario posto ai lettori internazionali di quella 
R iv is ta :

... Non e concepibile uno spirito colto, che non prenda in qualche mo
menta sotto esame la questione della vita futura; e, per quanta mi conceme 
ne ho dato le prove nella lunga serie di studi che ho dedicati alio spiri- 
tismo. Io concepisco la sopravvivenza della personality dopo la morte, sol
tanto nel senso realistico (non « figurato », come dice il questionario), di 
una continuasioru degli ejfetti della mia condotta individuate, cio£ delle con- 
seguenze di quanto io ho potuto di bene o di male compiere durante la mia 
esistenza. Codesti effetti perdurano e si trasmettono tanto piu lungamente 
e diffusamente, sia nelle condizioni fisiologiche dei discendenti, sia nelle 
ondulazioni ritmiche della vita sociale, quanto piu intensa e larga e stata 
1’ attivita dell’ individuo. Secondo me, l’ uomo e una unita fisico-psichica in- 
scindibile (la dottrina conciliatrice del c parallelismo > e la confessione espli- 
cita del medesimo concetto!); — per cio io non posso concepire la con
tinuity reale ed autonoma di una sola delle due pretese sostanze che la ere- 
denza illusoria del * dualismo» ha indotto gli uomini a separare, per un 
abuso od un errore del linguaggio.

*
* *

E  noto che, dalla m edianita, quasi esclusivam ente ad effetti fi- 
s ic i, del resto im portantissim i, di E u sap ia  Paladino, derivo, la  con- 
versione alio  spiritism o di scienziati come Cesare Lom broso, ma
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la  conversione di E nrico  M orselli fu attesa invano dagli am ici del 
C ircolo « M inerva » di G en ova (presidente, L u ig i A rn ald o  V assallo ) 
e d agli sp iritisti d 'lta lia .

II P rof. M orselli, studiati accuratam ente dal proprio punto di 
v ista  i fenomeni eusapiani, vo ile  ancor m eglio trincerarsi nella 
m entalita preconcetta e bado anzitutto a d istinguersi da C esare 
Lom broso, con atteggiam ento decisam ente an tisp iritico :

Certo si e che noi non siamo giunti con Eusapia ai punti eccelsi di * spi- 
ritismo », cui altri suoi osscrvatori dicono di essere pervenuti (comunica- 
zioni di niorti identificati!). Veggo, peri, che i « rairacoli spiritisti» sono 
attribuiti alia Paladino soltanto da adepti fanatici e da spiritologi di vecchio 
stile, la cui opinione non puo avere oggidi molto peso: oppure da espe- 
rimentatori di indiscutibile fama, ma troppo notoriamente corrivi, e dei quali 
la buona fede, il desiderio immoderato delle novita eterodosse e il difetto 
abituale di metodo spiegano un consentimento tardivo, ma non troppo pon- 
derato alle dottrine spiritichc, il quale riuscira forse dannosissimo alia Me- 
tapsichica positiva in formazione (i).

A ltro ve , esce dal riserbo che pareva doveroso e si sp iega... con 
un esem pio:

Ho poi saputo che in casa Celesia, in una seduta anteriore a quella 
nostra, il prof. Lombroso aveva avuto la percezione che una forma telepla- 
sticamente procreata da Eusapia corrispondesse a taluni connotati di sua 
madre.

Io non esprimero alcun giudizio sulle percezioni altrui: per me, sono 
certo che Eusapia e in grado di produrre un ectoplasma tipo o modulo, la 
cui identificazione sempre imperfetta e approssimativa, viene lasciata pero 
alia partecipazione mentale del percipiente. Quel suo fantasma di « madre » 
e generico. (loc. cit. vol. II, pag. 188).

E d  ecco in qual senso la form ola del Prof. M orselli tendeva a 
irrigid irsi e a generalizzare, perfino arbitrariam ente. E cco  come, 
senza accattivarsi il mondo un iversitario  e accadem ico, eg li si 
in im icava gli sp iritisti e g li psickicisii in genere. M a in questa no
stra necessaria riserva, c’e pure un aspetto, che, a parecchi anni 
di distanza dalle polem iche e dalle passioni piu o meno aspre, 
finisce per risolversi in lode dello scom parso, il quale non puo 
certam ente andar confuso coi soliti nostri avversari, faciloni, senza 
titolo e senza carattere!

G a b r i e l e  M o r e l l i .

( i ) C f r .  « P s ic o lo g ia  e  S p ir it is m o  > , v o l .  I I ,  p a g . 4 8 2 .

J



T. MAMIANI, A. CHIAPPELLI
E LA RICERCA PS1CHICA

A  festeggiare  il settantesim o com pleanno e insiem e il g iubileo  
letterario  del sen. A lessan d ro  Chiappelli, il P od esta  di P istoia , 
c itta  nativa dell’ iHustre uomo, delibero di dare alia  luce un volum e 
d i pensieri inediti del m aestro, scritti negli anni che corrono dal 
1900 ai prim i m esi del 1928. S i tratta di una vasta  m iscellanea di 
varia  letteratura, politica, arte, filosofia, religione, la quale m erita 
di essere qui segnalata (1) perche 1’autore, e forse l’unico filosofo 
v ivente italiano che abbia preso in seria  considerazione la R ice rca  
Psichica, il che depone a favore  della  sua am piezza m entale e 
anche di vero  co ragg io  intellettuale e m orale, da parte di chi, come 
lui, ha svolto la sua attiv ita  nel cam po universitario, accadem ico 
e  politico.

N essuna m eravig lia , dunque, nel riscontrare in questa m iscel
lanea, alcuni pensieri dedicati ai nostri studi. A  pag. 323 legg iam o :

Qualche luce puo venire al problema della natura dagli studi recenti 
sulla forza plasticizzante e organatrice (ideo-plastica) del pensiero e della 
volonta. E provato da molte esperienze che una forza spirituale puo tra- 
sformarsi in un fenomeno fisiologico e il pensiero materializzarsi e creare 
un organismo vivente. E un atto creativo anche questo, che ripete la po- 
tenza primordiale il cui pensiero si e realizzato e rivestito nella natura. La 
idea-forza del Fouillee, che si obbiettiva e si attua concretamente e dive- 
nuta un fatto di esperienza. Queste proprieta dinamiche del pensiero le 
avevano divinate anche gli alchimisti (Vanini, Agrippa, Van Helmont; cfr. 
Bozzano, Luce e Ombra, Novembre 1926). La suggestione ipnotica e post- 
ipnotica e gia una obbiettivazione del pensiero altrui. Le forme del pensiero 
che si materializzano e si proiettano nelle esperienze medianiche ne sono 
una conferma significativa.

A  p ag . 379 il Chiappelli sc r iv e :

Le meravigliose manifestazioni psichiche che si sono ottenute in questi 
ultimi anni per mezzo delle esperienze cosi dette medianiche e oltrenor-

( 1 )  A .  Chiappelli: Infantta e giovinetza del secolo X X .  F ir e n z e , L e  M o n n ie r , 1 9 2 9 .
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mali, e le esplorazioni che si vanno facendo in questo regno di oscuri fe- 
nomeni metodicamente studiati, non pare si possano iilustrare soltanto coi 
criteri prevalenti nell’ anglo-americana Society fo r  psychical Research e quasi 
esclusivaraente adottati da\VInstitui Metapsychique di Parigi (Richet, Osty, 
Geley, ecc.), e accolti in sostanza dalla tedesca e recente Zeitschrift f i i r  
Parapsychologie. Comunque si voglia chiamare questa disciplina che da poco 
va prendendo carattere di rigore scientifico e sperimentale; o si dica ricerca 
psichica, o metapsichica, o parapsicologia, o psicologia sopranormale, il ri- 
correre, per la interpretazione di questi mirabili fenomeni, alle oscure ope- 
razioni del soggetto (non Jo) subcosciente o subliminare (come lo han chia- 
mato il Myers e il James) sia del cosi detto medio, o degli astanti, o anche 
di persone lontane ma viventi, non solo si risolve in un volere iilustrare 
Vobscurnm per obscurius, ma appare oramai una interpretazione semplici- 
stica, insufficiente e inadeguata.

Dopo aver affermato che una parte dei fatti raccolti esorbita 
da ogni possib ility  di interpretazione psichica umana, 1’A . p ro seg u e :

Altrimenti bisognerebbe attribuire all’anima umana, dal subcosciente al- 
I’oltrecosciente, una tale ampiezza di poteri, da dover riconoscerne, per 
altra via, la assoluta sovranit&, spesso direttiva e costruttiva di forme fisiche 
e organiche, suite limitate condizioni della vita organica; donde poi si apri- 
rebbe la via maestra a confermare la sopravvivenza dell’anima alia morte; 
la quale percio si dovrebbe considerare come una mutazione di stato, non 
gia come una totale estinzione. Le tanto gravi e numerose ragioni morali e 
spirituali che provano la sopravvivenza, d’accordo colle rivelazioni delle piu 
elevate religioni (ragioni, dico, non affermazioni del sentimento), sarebbero 
cosi confortate dalle piu legittime induzioni tratte dalle nuove esperienze.

Nondimeno il C hiappelli sente la necessita di a g g iu n g ere :

Ma non e mai soverchio il proceder cauti nell’asseverare che si tratti 
di comunicazioni di spiriti oltrepassati; che e la opinione professata dagli 
spiritisti. Noi potremmo anche pensare a spiriti cosmici, superiori (la de- 
monologia e 1’ angelologia e dottrina antichissima; e si ponga mente ai ven- 
timila milioni di stelle che soltanto ora conosciamo); i quali spiriti, in certi 
momenti e condizioni, possano comunicare con noi, pur talora riferendo, 
per cosi dire, pensieri e sentimenti di nostri fratelli scomparsi dalla terra, 
e pur sopravviventi in altra forma, ai quali (per un disegno divino dello 
spirito eterno, che a noi sfugga) non sarebbe consentito manifestarsi diret- 
tamente, ma che per mezzo di tali superiori interpreti, da altre plaghe si- 
deree, riescirebbero cosi a convincere i mortali che non tutto, del loro spi
rito e del nostro, finisce sulla piccola terra.

...Io  persisto nel credere che sia grave errore il cercare la sorgente di 
queste supposte manifestazioni di spiriti oltreterreni nella regione oscura del 
subcosciente, sostrato inferiore della coscienza di carattere animico, e pros- 
simo alia vita psichica animale che spesso ci ofire dei casi mirabili di te- 
lestesia. AI di sopra di questa sfera, che altrove ho chiamato la regione dei
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raggi infrarossi dello < spettro psichico » e al di sopra dello stesso luminoso 
campo della coscienza vigile e personale, si apre un vasto ordine di atti- 
vita in cui lo spirito spazia in una vita oltrepersonale e oltrecosciente, che 
ci awicina al mondo divino (ispirazioni dell’arte, estasi religiose, eroismo 
morale). In questa sfera che trascende la vita comune dell’anima, e dove 
si apre uno spiracuhem vitae, un raggio di luce superiore, piuttosto che nel- 
I’oscuro subcosciente, « ospite sconosciuto » come lo chiama il Maeterlinck, 
regione sotterranea della pianta umana, si dovrebbero meglio cercare gli 
elementi piu atti ad illustrare tante rivelazioni medianiche oltremorali. E  in 
tal senso Pinfelicissimo termine Metapsichica (che pare scelto apposta per 
suscitar diffidenza per parte dei cosidetti uomini della scienza positiva, o 
scienziati, come essi da se si chiamano con esclusiva modestia) potrebbe 
anche avere una certa giustificazione e legittimita.

*
*  *

T ra  i pensieri conteuuti in questo stesso volum e c ’e la rievo- 
cazione di una v is ita  fatta dal Chiappelli a  Terenzio M am iani nel 
1884, prim a e ultim a v isita , perche il venerando filosofo mori l’ anno 
a p p re sso :

Egli mi accolse, giovine allora com’ero, con signorile familiarita e con 
gentile benignita... Nell’ accomiatarmi da lui egli mi voile accompagnare fin 
su quelle scale del suo villino, al Macao, che ricordo erano disposte a due 
rampe. Quando io fui a pie della scala, mi rivolsi per salutarlo (e fu (’ ul
timo saluto) con grande reverenza. Allora, quasi presentisse di non piu ri- 
vedermi, quel piccolo, vivace vecchietto, dai capelli candidi e inanellati, si 
fece, ad un tratto, gigante. E adergendosi sulla esile persona, e alzando le 
scarne braccia, esclamo con voce alta e vibrata: « e sopratutto, o amico, 
ricordiamoci di far sempre onore a questa nostra santa madre Italia, per 
Iddio ».

H o voluto riprodurre questo episodio non tanto per rilevare la 
curiosa coincidenza che, proprio nel villino di v ia  V arese  4, abi- 
tato dal M am iani e descritto dal Chiappelli, abbia avuto sua sede, 
per quindici anni, la nostra Societa e la nostra R iv is ta , quanto 
per segnalare un fatto ben altrim enti sign ificativo, e cioe che il 
Chiappelli ebbe, appunto nel M am iani, un m irabile precursore nella 
considerazione per la nostra R icerca .

In un’epoca infinitam ente piu retriva  della nostra, perche non 
solo la R ic e rc a  P sich ica era addirittura a ll’ inizio, ma g ia  dom inava 
il scientificism o m aterialista, dico nell’anno 1876, Terenzio M am iani 
sc r iv e v a :

Lo spiritismo, falso o vero che sia, non puo essere oggimai levato di 
mezzo dal solo farlo ridicoloso; ma convien discuterlo nel suo fondamento



88 ANTONIO BRUERS

che e certa serie di fatti poco o nulla ancora spiegati... La irnmaginazione, 
piu forse che altre facolta uraane, racchiude profondi misteri; ne alcuno 
ancora spiego la potenza maravigliosa di questa di fare le proprie rappre- 
sentazioni talrnente oggettive ed attive, da crcare sulla mente e I'animo no
stro una forza operante con ordine e ragione perfetta e con perfetta indi- 
pendenza da noi medesimi. In ogni subbietto di tal gencre il motto della 
nostra impresa fu sempre: ne corrivo ne increduto.

P arole che rievocheranno nel senatore Chiappelli il senso di 
venerazione che per il grande pensatore e scrittore insigne eg li 
ha voluto testim oniare in un suo episodio giovan ile.

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

La Natura.

La natura sola puo mettere un fine ragionevole a certe specie di con- 
troversie, e nel senso comune non altra sapienza e nascosta fuor quella me- 
dcsima della natura. Egli accade non raramente che gli uoinini speculativi, 
riponendo a poco a poco una fede soverchia nella virtu delle loro astrazioni 
e dei loro sillogismi, pervengono a conclusioni differentissime da quelle che 
porta il criterio della natura. Per lo che e necessario eziandio nel regno 
della filosofia seguitare la massima di Machiavello, del ritrarre soventc lc 
cose ai principii loro legittimi.

La Conoscenza.
Conoscere importa un legame intellettuale fra noi e le cose. Tolto esso 

di mezzo, non percio le cose si tolgono, ma perisce la cognizione. Or perche 
questa e un fatto, il quale comincia dentro di noi e nelle cose esteriori non 
ha piu che il termine, la sua contingenza si estende inevitabilmente su tutti 
gli oggetti pensabili, non escluso Passoluto medesimo.

L ’Istinto.

Io ho pertanto creduto, I’ errore dei critici dello scorso secolo e quello 
contrario di mold odierni restauratori, scaturire per avventura da una fonte 
medesima; e questa e di contemplare l’essere umano da un solo aspetto 
isolato, ovvero di confondere insieme quello che la natura sua ha distinto 
e diviso con termini profondissimi. Di fatfo sono nell’uomo, quale esce di 
mano alia prima cagione, due facolta molto separate per indole, per attri- 
buzione e per efficienza ; io voglio dire l’ intelligenza e l’ istinto: ne qui 
parlo di quell’ istinto animate che noi possediamo eziandio in comune coi 
bruti, ma d’ un altro molto piu nobile e piu misterioso, per mezzo di cui 
lecito e di pensare ch’entri nel nostro spirito un’apprensione ed un senti- 
mento di cose altissime, le quali resterebbono in altra guisa nascostc, forse 
per sempre, agli occhi della ragione.

M a m ia n i .



PRECOGNIZIONI, PREMONIZIONI, PROFEZIE
(C o n i.: v. fa sc. preced., pag. io )

Ca p . IV .

PREMONIZIONI IN CUt SI RILEVA UN ELEMENTO Dl VARIABILITY 

TEORICAMENTE IMPORTANTE.

R ico rd o  quanto dissi n ell’ introduzione al presente lavoro, che, 
cioe, la mole del m ateriale precognitivo  raccolto risultando esube- 
rante, mi a v e va  obbligato a rinunciare alia pubblicazione di un 
secondo libro in argom ento, per cui mi sarei lim itato a scrivere 
una serie di articoli staccati, da riunirsi sotto un titolo generico 
qual’e quello adottato, articoli in cui mi proponevo di prendere in 
considerazione quei gruppi di fatti che presentavano m aggiore im- 
portanza teorica.

Conform em ente, avverto  che quest’ultimo articolo in cui si con- 
tem plano le prem onizioni nelle quali si r ileva  un elemento d i varia- 
bilila  leoricamente importanle, deve altresi considerarsi come una sin- 
tesi conclusionale dell’ intero la v o ro ; al che si presta egregiam ente 
il tem a speciale qui considerato, in quanto verte  sui lim iti da do- 
versi assegn are a ll’ ipotesi che contem pla l’esistenza di una « F a 
talita » rego latrice  dei destini umani, ipotesi da me ritenuta fon- 
dam entale per la  retta interpretazione dei fenom eni precognitivi.

Quanto alle d iverse ipotesi com plem entari da me proposte a 
spiegazione di altri quesiti em ergenti dall’ indagine dei fenomeni 
in esam e, non ritenni necessario di sintetizzarle in quest’ultimo ca- 
pitolo, visto  che g ia  lo avevo  fatto nelle conclusioni speciali ai 
capitoli che precedono.

R e s ta  inteso pertanto che con l ’analisi di quest’ultimo gruppo 
di episodi, io mi propongo di dim ostrare su lla  base dei fatti, che 
se l’ indagine della casistica precognitiva in genere, trae necessa- 
riam ente ad am m ettere l ’esistenza di una F ata lita  incom bente sui 
destini umani, perd e altrettanto vero  che nella casistica stessa si 
rinvengono episodi i quali tendono a  dim ostrare come tale fatalita
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non risulti inesorabilm ente assoluta, m a relation \ in gu isa da do- 
versi attribuire alia  V olonta umana una parte relativam ente impor- 
tante nel determ inate lo svolgim ento delle vicende umane, indivi- 
duali e collettive.

E  qui ritengo dover form ulare un’ultim a dichiarazione; ed e 
che m entre per le svariatissim e categorie di m anifestazioni meta- 
psichiche da me analizzate in num erose speciali m onografie, non 
ebbi mai a  trovarm i in im barazzo onde m antenere la piu rigorosa 
coerenza tra le m ultiple ipotesi proposte a soluzione dei d iversi 
quesiti m etapsichici analizzati, dim ostrando anzi com e le medesim e 
fossero com plem entari le une delle  altre, cosi non puo afferm arsi 
in m erito ai due lungbi laboriosissim i lavori da me consacrati ai 
fenomeni p reco g n itiv i; fenomeni che risultano a  tal segno intricati 
e im perscrutabili da confondere il criterio  dell’ indagatore, il quale 
si sm arrisce nei meandri oscuri di un lab irin to  psicologico in cui 
eg li deve procedere a ten ton i; dim odoche non puo non oscillare 
qualche volta da un’ ipotesi a un’altra piu o meno d ivergente dalla 
prima, a seconda dei meandri oscuri coi quali si cim enta. D a cio 
alcune inevitabili discrepanze nell’orientam ento del mio pensiero 
se si confrontano le conclusioni a cui giunsi nel primo mio lavoro 
con quelle cui pervenni in questo secondo, com plem entare del 
p rim o ; discrepanze piu apparenti che reali, g iacch e non risultando 
contradditorie e non riguardando affatto la tesi fondam entale pro- 
pugnata, possono facilm ente conciliarsi tra di loro. In  ogni modo, 
e bene si sappia ch’ io per il primo mi rendo conto del fatto, il 
quale non poteva evitarsi alio stato iniziale in cui si trovano le 
indagini sulle m anifestazioni precognitive, le quali costituiscono il 
tem a piu arduo, piu com plesso e im perscrutabile di tutta la feno- 
m enologia m etapsichica. Comunque, confido che tali lievi d iver- 
genze nell’orientam ento del mio pensiero riusciranno proficue ad 
altri, in quanto serviranno a segnalare i quesiti che m aggiorm ente 
richiedono di essere sviscerati.

*
* ★

C io prem esso, entro in argom ento, avvertendo anzitutto che il 
quesito del Fatalism o e ben d iverso dall’ altro quesito filosofico sul 
D eterm in ism o; tenuto conto che in quest’ultimo caso sarebbero le 
le g g i della natura che determ inano inesorabilm ente tutte le vicende 
umane, dalle piu insignificanti alle piu im portanti; laddove nel F a 
talism o, si tratterebbe di d irettive preordinate, per ogni individua-
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lita umana, da una V olonta estrinseca, sola lib era ; V olon ta che i 
popoli greco-rom ani denom inavano il F ato , e che i popoli cristiani 
denominano la Provvidenza. Q uest’ultim a osservazione porge oc- 
casione di ram m entare che l’ idea dell’esistenza di una F ata lita  so- 
vrastante i destini umani si rinviene nelle filosofie di tutti i po
poli, antichi e m oderni, c iv ili, barbari e s e lv a g g i; in gu isa  da do- 
versi concludere ch’essa e coeva con la credenza a ll’esistenza di 
D io  e alia  sopravviven za dell’anima.

In  m erito alle osservazioni di fatto, le quali traggono a  inferire 
che i fenomeni prem onitori conferm ano, in linea di m assim a, tale 
intuizione dell’um anita, rammento che nel m io libro sui « Fen o
meni P rem o n ito ri», come anche nei precedenti capitoli, ebbi a  di- 
scutere intorno ad una delle principali osservazioni in tal senso, 
che e quella dell’esistenza di premonizioni di m orte accidentale, 
le quali si estrinsecano in gu isa  volutamente oracolare, o simbolica, 
o reiicente, col proposito palese di ev itare  che il percipiente o il con- 
sultante se ne valgano onde sottrarsi a lia  sorte che li attende; 
quasiche vi fosse soltanto intenzione di p reavvertirli al fine di pre- 
disporli alle prove che li attendono, non g ia  di risparm iar loro le 
prove stesse. Il che vale anzitutto a  fare em ergere che nei casi in 
cui tali sorta di premonizioni possono ritenersi d ’orig ine sublim i- 
nale, si e logicam ente indotti a  riconoscere l’ esistenza subco- 
sciente di un « Io  integrate > i l  quale sa d i essere immortale, e agisce 
in conseguenza; tutto cio per la  considerazione che apparirebbe in- 
sensato am m ettere l’esistenza di un Io  subcosciente destinato a  pe- 
rire con la  m orte del corpo, padrone di se e del proprio avven ire , 
il quale essendo consapevole della  sorte fatale che sovrasta  al 
proprio Io cosciente —  quindi a  se stesso  —  e pur potendo sal- 
varlo  da m orte e sa lvarsi da m orte com unicandogli precisi rag- 
gu ag li intorno al pericolo che lo m inaccia, eg li, al contrario, g lie li 
nasconda accuratam ente, o g lie li adom bri in sim boli im penetrabili 
fitto ad evenlo compiuto, con l’ intento preciso di lasciarlo  m orire e 
di lasciarsi m orire. E  una vo lta  riconosciuta l’assurdita lo g ica  di 
tale interpretazione dei fatti, ne consegue che tanto nel caso in 
cui le  premonizioni in esam e provengano da entita spirituali, quanto 
nel caso in cui traggan o orig ine dalla subcoscienza, si e condotti 
a riconoscere che le reticenze intenzionali di cui si tratta, deb- 
bano avven ire  in v ista  di una fin a lith  u ltra lerren a; il che equi- 
vale ad  am m ettere ch’esse risultano p rfstab ilite , inesorabili, fatali.

S i  e tratti pertanto a  riconoscere l’esistenza di una F ata lita  so- 
vrastante le vicende umane, per quanto presum ibilm ente lim itata
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alle grandi linee direttive di ogni singola esistenza in d ivid uate; e 
tali conclusioni sem brano le piu conformi ai risultati dell’analisi 
com parata applicata alia fenom enologia prem onitoria. Comunque non 
e da dim enticare che vi sono indagatori i quali concludono invece per 
l ’esistenza di una « Fatalita  assoluta » determ inatrice inesorabile 
di tutte le vicende umane, individuali e collettive. Noto che tale 
opinione e fondata principalm ente sopra una classe notevolissim a 
di m anifestazioni prem onitorie in cui g li eventi vaticinati si rea- 
lizzano nei piu insignificanti p artico lari; e siccom e, in realta, tali 
manifestazioni risultano teoricam ente molto im barazzanti e pertur- 
banti, non si puo non riconoscere che le conclusioni stesse appa- 
riscano legittim am ente indotte. T u ttavia  non e che un’apparenza, 
poiche se si analizza piu addentro il gruppo delle m anifestazioni 
in esame, non si tarda a rilevare com e la m aggio r parte tra esse 
si dim ostri suscettibile di un’interpretazione d iversa , fondata in- 
crollabilm ente suite m odalita con cui le m edesim e si estrin secan o ; 
il che si e visto per le premonizioni di « eventi insignificanti e 
praticam ente inutili », le quali costituiscono il nucleo principale di 
fatti sui quali fondano le loro conclusioni g li assertori del « Fata- 
lism o assoluto », laddove si e visto  come tutto concorra a dimo- 
strare che risultano predisposte e condotte a  buon fine dalle per
sonality subcoscienti od estrinseche, le quali ottengono lo scopo 
per ausilio di suggestion i telepatiche appropriate.

Inoltre, v i sarebbe l’ ipotesi dell’ « onniscienza delle cause » —  
intesa nel senso definito in precedenza (caso XLIII) —  con la quale 
potrebbe sp iegarsi il rim anente delle manifestazioni in esam e, senza 
doversi rifug iare nella concezione filosoficam ente inaccettabile del 
« Fatalism o assoluto » ; m entre l ’ ipotesi stessa non basterebbe ad 
escludere la concezione dell’esistenza di un « Fatalism o re lative », 
e cio sopratutto in causa del numero soverchiante di premonizioni 
del genere or ora discusso, in cui un evento di morte accidentale 
e vaticinato in term ini oracolari, o sim bolici, o reticenti, con l ’ in- 
tento palese di non ostacolare il com piersi dell’evento stesso ; 
cio che riconduce alia  concezione classica del « F a to » , dim ostrando 
che nei destini degli individui esistono degli eventi piu o meno 
essenziali o decisivi, i quali sono preordinati, inesorabili, fa ta li ; e 
in m erito ai quali non e concesso ad entita sp irituali d ’intervenire 
onde scongiurarli dal capo dei sin goli in d iv id u i; ovvero , in me
rito ai quali, 1’ Io  integrate, subcosciente, al quale e nota la pro
p ria  natura im m ortale, riconosce la  necessita di non intervenire, 
essendo consapevole che quanto sta per accadergli sotto parvenza
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di M ale, non e che un Bene in rapporto alia  propria evoluzione 
spirituale.

Cio stabilito, rilevo che se le considerazioni esposte intorno alia 
inesorabilita dei destini umani in quanto rigu arda le gran di linee 
direttive di ogni esistenza individuale, difficilm ente possono con- 
testarsi, nondimeno esse risultano suscettibili di attenuazione, te- 
nuto conto che si conoscono numerosi esem pi di prem onizioni eke 
salvano effettivamente da morte pel tram ite di preavvertim enti chiari 
ed espliciti sul pericolo che sovrasta  il sen sitive  stesso o il con- 
sultante. E  l’esistenza di questo gruppo di premonizioni, va le  g ia  
come una prim a ed ottim a prova in dim ostrazione della tesi che 
non sem pre la F ata lita  appare inesorabile ed assoluta, visto che 
essa com porta num erose eccezioni, anche in rapporto ad eventi di 
m orte; per quanto rim angano im prescrutabili i m otivi che deter- 
minano un buon numero di siffatte eccezioni. Inutile sforzarsi a 
com penetrare il grande m iste ro ; e pertanto mi limito ad osservare 
in proposito che l ’esistenza delle premonizioni eke salvano, rende 
piu che mai palese e inevitabile l'interpretazione F ata lista  delle 
premonizioni che non salvano. Comunque, non e men vero che le 
prim e valgono a circoscrivere i lim iti della Fatalita .

Non rim ane che proseguire nel com pito d’ indagare se si rin- 
vengono altre circostanze di fatto, le quali tendano a  con validare 
ulteriorm ente la tesi che se una F ata lita  esiste, essa non £ asso
luta, m a relativa.

Il professore W illiam  Jam es, nella sua o p era : « T h e  W ill to 
B e l ie v e » (pag. 180-181), su ggeri una form a geniale di concilia- 
zione tra i quesiti apparentem ente antitetici del « L ibero  A rb itrio  » 
e della « F ata lita  ».

Q ueste le sue p aro le :

La credenza nel « Libero Arbitrio » non e affatto incompatible con la 
credenza nella « Provvidenza », purche noi non concepiamo una Provvi- 
denza, la quale ci fulmini con decreti fatali. Qualora noi la concepiamo nel 
senso che provveda delle « possibility», cos! come delle « attualita » nel- 
l ’ universo, per modo che Essa conduca innanzi le sue mire in entrambe le 
categorie, cosi come noi lo facciamo dal canto nostro, allora vi possono 
essere per noi delle « opportunity » non controllate neanche dalla Provvi
denza, e il corso dell’ Universo puo risultare effettivamente ambiguo, mentre 
la finality delle cose puo risultare ugualmente la medesima che la Provvi
denza intendeva che dovesse essere di fronte all’eternita.

Ricorrendo a un’analogia, si puo rendere piu chiaro il concetto esposto. 
Supponiamo due giuocatori di scacchi seduti dinanzi alia scacchiera, l ’uno 
dei quali sia un principiante e l’altro un esperto giuocatore. Quest’ultimo
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sara il vincitore; nondimeno egli non puo prevedere esattamente tutte te 
mosse che il suo avversario si prepara a fare; per quanto conosca quali po- 
trebbero essere tutte le mosse dell’altro, e sappia anticipatamente come ri- 
spondere a ciascuna di esse con una mossa appropriata che dovra condurlo 
alia vittoria. £  alia vittoria egli giungera infallibilmente, non importa per 
quali vie piu o ueno tortuose, per mezzo di quella forma predestinata di 
« scaccomatto » ch’egli intendeva infliggere al Re del proprio avversario.

Cio posto, il prof. W illiam  Ja m e s  postula la  p ossib ility  che le 
am biguita di cui si tratta possano costituire una parte im portante 
delle stesse intenzioni D ivin e dal principio della  Creazione dell’U- 
n iverso ; il che non im plicherebbe punto che D io non avrebbe po- 
tuto determ inare ogni singolo  atto, m a che non era la S u a  inten- 
zione di fa rlo ; ch’E g li ,  cioe, ebbe il proposito di lasciare che i 
particolari di ogni singola v ita  fossero determ inati d a lla  libera 
scelta delle S u e  creature. Indi cost continua:

Di una cosa, nondimeno, Egli doveva essere certo, ed e che il Suo 
Mondo era al sicuro da ogni disguido; per modo che malgrado le molte- 
plici tortuosita del cammino percorso, Egli sapeva di condurlo alia meta 
finale.

Q uesta la concezione del prof. W illiam  Ja m es, la quale, dal punto 
di v ista dell’ astrazione m etafisica, appare gen ia le  e legittim a, non- 
che conform e al sentim ento intuitivo dell’um anita; come anche ap
pare in arm onia con le concezioni che la ragione si form a intorno 
al problem a della responsabilita m orale. Nondim eno, dal punto di 
v ista  m etapsichico, essa avreb b e bisogno di venire possibilm ente 
convalidata in base a qualche induzione fondata sui fatti. V ediam o 
se cio e possibile.

Il dott. O sty, a pagina 285 della sua o p era : « L a  Connaissance 
supernorm ale », trattando delle m ultiple cause di errore a cui vanno 
soggette  le rivelazioni del futuro da parte dei sensitiv i chiaroveg- 
genti, rileva  specialm ente l’ errore derivante dal fatto che i con
su lta n t hanno talvo lta  in mente dei program m i di v ita  che in se- 
guito abbandonano; dim odoche il veggen te , prendendo cogni2ione 
per lettura del pensiero di tali program m i di vita , si trova indi- 
rizzato sopra una « fa lsa  pista », per effetto della quale, si svo lge  
dinanzi alia  sua visione subbiettiva una successione di eventi fu- 
turi interamente fantastici. E  il dott. O sty conclude in proposito 
come segu e :

Tali errori, trasmessi palesemente da psichismo a psichismo, si rettifi- 
cano, si raddrizzano, si dileguano nelle sedute successive, ma solo quando 
la medesima trasformazione si e pure eflettuata nel pensiero dei consultanti.
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Ora vien fatto di chiedersi al rigu ard o : T a li « false piste » se- 
gu ite dai sensitivi, false piste determ inate da autentici program  mi 
di v ita  esistenti nella m entalita dei consultant^ ma poi abbando- 
nati dai m edesim i, dovranno sem pre considerarsi per errori di orien- 
tamento i quali abbiano provocato nel sen sitivo  lo svo lgersi di un 
« romanzo sublim inale >, o vvero  non potrebbero qualche vo lta  rap* 
presentare delle « concatenazioni di eventi » che si sarebbero svolti 
qualora il soggetto  avesse  realizzato quel dato program m a di v ita  
che a v e v a  in m ente? T a le  presupposizione non e oziosa e non e 
in verosim ile ; tanto piu se si riflette che si accorderebbe m irabil- 
mente con la  teoria proposta dal prof. W illiam  Jam es.

C a so  X L V I .  — In altro mio lavoro, io cito un caso d’ identi- 
ficazione sp iritica occorso allc  scrittore australiano professor Jam es 
Sm ith , il quale narrando com e fu indotto suo m algrado ad occu- 
parsi di ricerche medianiche, accenna a  una seduta in cui si m a
nifesto il di lui fratello , morto da m olti an n i; e tra l ’altro, eg li 
narra quanto se g u e :

La medium immersa in sonno profondo, si rivolse a me, dicendo: « A voi 
daccanto sta un giovane, il quale vi rassomiglia stranamente. Egli mi si mo- 
stra come se uscisse dall’acqua, e dice di essere vostro fratello ». Quindi il 
nuovo arrivato prese possesso della medium, descrisse la sua morte per an- 
negamento, aggiungendo che « in quel supremo momento passarono fulmi- 
neamente dinanzi al suo sguardo, come in un panorama, le vicende di tutta 
la sua vita, seguite dal panorama di tulle le vicende non vissute del rimanenle 
della propria esistenza, quali avrebbero dovtilo svolgersi se avesse potuto vi- 
verlat (« De la Vision Panoramique dans I’ imminence de la Mort », Revue 
Spirite: Septembre 1922 - Janvier 1923).

A  proposito dell’ incidente esposto, g io v a  ricordare che i feno- 
meni della « visione panoram ica nell’ imminenza della morte » si 
realizzano abbastanza frequentem ente, e che sono da lungo tempo 
acquisiti a lia  scienza ufficiale. Qui nondimeno si tratterebbe di una 
realizzazione post-mortem del medesim o fenom eno; dim odoche la 
genuin ita del m edesim o non e certo controllabile, salvo  la prova 
indiretta fondata sul fatto dell’ identificazione personale del defunto 
se afferm ante presente. S i  tratterebbe invero di una base mal- 
ferm a e insufficiente; m a dal punto di v ista  dell’ astrazione filoso- 
fica, a lia  quale e concesso spaziare liberam ente nel dominio del- 
l 'ld e a , tale germ e di una nuova concezione dell’essere, in ordine 
al perturbante quesito del « L ibero  A rb itrio  » di fronte al « Fa- 
talism o », m erita di essere preso in considerazione per g li oriz-
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zonti nuovi che lascia in travvedere al pensatore, sotto form a di 
una possibile conciliazione tra le due opposte ipotesi riguardanti i 
destini umani.

Volendo pertanto considerare l ’ incidente esposto in rapporto 
alia concezione di W illiam  Ja m e s, nonche alia  spiegazione d a m e  
avanzata circa g li errori delle « false p iste » in cui cadono so- 
vente i sensitivi, si avrebbe da rilevare  come la parte precogni- 
tiva  della « visione panoram ica » occorsa al fratello  defunto del 
prof. Sm ith , risulti in perfetta arm onia con la spiegazione da me 
avanzata. nonche con la concezione del Ja m e s ; visto  che nella 
gu isa m edesim a in cui il defunto in discorso non a v e va  potuto vi- 
vere gli eventi a lui prospettatisi in visione panoram ica, poiche l’ inci- 
dente dram m atico del proprio annegam ento ne a v e v a  interrotto 
per sem pre lo svolgim ento , cosi i consultanti dei sensitiv i chiaro- 
veggen ti di cui parla il dott. O sty, non avrebbero potuto v ivere  
g li eventi a loro prospettati dai sen sitiv i stessi, perche ne avevano 
bruscam ente interrotto lo svo lgim en to , adottando un altro pro- 
gram m a di v ita ;  ma, in p a ri tempo, cost facendo e*si avrebbero dato 
prova d i liberta d i scclta.

R ile v o  di s fu gg ita  che l’ ipotesi dell’ « onniscienza delle cause s>, 
intesa nel senso riferito nel terzo capitolo, si adatterebbe perfet- 
tamente a dare ragione degli errori di « false piste » in cui cadono 
i sensitivi ch ia ro v e g g e n ti; g iacche per la  facolta sp irituale in d i
scorso non apparirebbe necessario che la successione degli eventi 
futuri rappresentasse sem pre una realta a svolgim ento concreto nel 
tem p o ; e dovrebbe invece potersi esercitare ugualm ente qualora a un 
sensitivo venisse sottoposto il seguente q u esito : « Dato che il con- 
sultante si riso lva per il program m a di v ita  che ha in mente, che 
cosa g li accadra? ». N el qual caso il sensitivo-veggen te dovrebbe 
trovarsi in grado di visualizzare il futuro in proposito, indipenden- 
temente dal fatto che il consultante addotti il program m a di v ita  
vag h eg g iato  o v i rinunci.

Noto che per l’ ipotesi dell’ « E tern o  presente », la p rova risul- 
terebbe insorm ontahile, visto  che in tale im pensabile condizione di 
esistenza, dovrebbero rinvenirsi unicam ente eventi concreti, non 
mai eventi realizzabili « in potenza ».

A  rincalzo della tesi sostenuta riproduco altri cinque episodi 
del genere.

C a s o  X L V I I .  — N el mio libro sui « Fenom eni Prem onitori » 

(Caso l x v i i ), riferisco un incidente indagato e pubblicato da
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M rs. S id g w ic k  nei « P roceed in gs of the S . P . R .  » in cui una si
gn ora si reca  da una ch iaroveggente a lei sconosciuta, presentan- 
dole una fotografia rappresentante in gruppo i propri f ig li; e la 
sen sitiva  r ile v a  che uno dei figli iv i ritrattati non appartiene piu 
a questo mondo. Dopo di che, indicando nel gruppo un altro dei 
fig li, o sserva :

Anche quest'altro sara presto dei nostri, e la sua morte avverra brusca- 
mente; raa voi non dovete piangere, poiche tale prematura sua dipartita lo 
salveri dal male che altrimenti lo attenderebbe. Non e quasi mai concesso 
di confidare segreti siffatti ai viventi, ma questa volta noi vediamo che il 
farlo e a voi di vantaggio, poiche vi convincera che non fu per puro acci- 
dente che lo perdeste ». (II figlio designato, moriva pochi giorni dopo in 
una gara di « foot-balls »).

A  proposito delle dilucidazioni fornite dalla veg gen te  nell’epi- 
sodio esposto, si potrebbe obbiettare com’esse, alia  gu isa  di quelle 
del caso precedente, risultino di natura incontrollabile. V e r o ; tut- 
tav ia  occorre riflettere che se la veggen te  trovavasi in condizioni 
tanto eccezionali di lucidita da vaticinare la morte imminente di 
un individuo per d isgrazia accidentale, nulla di piu verosim ile 
ch’essa avesse  altresi cognizione delle cause determ inanti l’ evento 
stesso. E  cosi essendo, le dilucidazioni fornite in argom ento m eri- 
tano di essere prese in considerazione; tanto piu che la  tesi qui 
contem plata e m etapsichica e m etafisica nel tempo stesso, in quanto 
si riferisce a una teoria filosofica proposta dal prof. W illiam  Ja m es.

Ci6 posto, noto anzitutto che la  seguente osservazione della v e g 
gente : « Non e  quasi mai concesso di confidare segreti siffatti ai 
viven ti », cade opportuna onde conferm are le m ie presunzioni circa 
1 ’orig ine ben sovente estrinseca o spirituale, di m olte premonizioni 
nelle quali non si rilevan o particolari che autorizzino a presum erlo ; 
m entre conferm a altresi cio che si d isse intorno all'esistenza di 
< gerarch ie  spirituali superiori », le quali d isciplinerebbero la  tra- 
sm issione ai v iven ti delle rivelazioni p rem on itorie ; il che equivale 
a  riconoscere l’esistenza di una Fata lita , o, se si vuole, di una 
P rovvid en za preposta al go vern o delle vicende umane.

D al nostro punto di v ista , g io va  rilevare  con particolare inte- 
resse il significato delle f r a s i : « V ostro  figlio  sara  presto dei no
stri ; la  sua m orte avverra  bruscam ente... e voi dovrete convincervi 
che non fu  p e r puro accidenie che lo perdeste », frasi, le quali dimo* 
strano palesem ente com e la personality m edianica com unicante non 
fo sse  soltanto consapevole della sua fine im m inente, m a eziandio

4
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del genere di morte che lo attendeva. D a cio la considerazione che 
se la personality m edesim a ne avesse  preavvertito  la madre, avrebbe 
con cio sa lvata  la  v ita  del figlio , cui si sarebbe impedito di pren- 
dere parte alia  trag ica  ga ra  di « foot-balls ». N e d eriva  che da tali 
reticenze intenzionali (le quali si rilevano in gu ise ben piu chiare 
ed esplicite in altri episodi) em erge palese l’elemento « fatale » nel 
caso esposto, per effetto del quale sarebbe stata troncata anzitempo 
un’esistenza umana, a  beneficio della sua evoluzione spirituale.

A 1 qual proposito e lecito presum ere a ltresi che se era vero che 
il g iovinetto  in discorso avrebbe avuto un’ esistenza in felice qua- 
lora fosse sopravvissuto , in tal caso un’altra ch iaroveggente avrebbe 
potuto benissim o a v v ia rsi su tale « fa lsa  p is ta » , rivelando alia 
m adre g li eventi principali di tale esistenza « in potenza », eventi 
che lungi dal risultare fantastici, avrebbero rappresentato una 
« possibility di v ita  » non realizzatasi.

O sservo infine che la  risposta della ch iaroveggente, che, cioe, 
la  morte prem atura del giovinetto , lo avrebbe salvato  dal m ale che 
lo a tte n d e v a * , risu lta teoricam ente analoga alia  « visione panora- 
m ica » di eventi non realizzatisi riferita nella com unicazione me- 
dianica preced en te ; va le  a dire che concorrono entram be a  conva- 
lidare l ’asserto che per ogni individuality um ana possono darsi 
delle  « possibility di v ita  >, le quali non si realizzino, sia  in causa 
di eventi accidentali occorsi ag li individui, sia  per effetto di de- 
liberazioni volontariam ente prese d agli individui s te ss i; nel primo 
caso entrando in azione un elem ento « fatale » ; nel secondo, un 
elem ento di « libera scelta ». D accapo au n q u e: F ata lita  e L ib erta  
risulterebbero i due fattori in contrasto su cui s ’ im pernia ogni sin- 
go la  esistenza um ana; cosi come il progresso umano s ’ im pernia 
sul contrasto sociale degli interessi e delle id e e ; e cosi come, nel 
dominio della fisica, la trasform azione dell’energia elettrica in luce 
radiosa, s ’ im pernia sul contrasto di due co rren ti: p ositiva e nega- 
tiva. T a le  e la L e g g e  im perscrutabile che go vern a l’ U n iverso  in- 
tero, dall’atomo a ll’astro, dall’ am eba a ll’uomo.

(Continua) E r n e s t o  B O Z Z A N O . II

II libro della Natura.

I  p r im i in v e n to r i t ro v a ro n o  e d  a c q u is ta ro n o  le  c o g n iz io n i p iu  e c c e lle n ti 

d e l le  c o s e  n a tu ra li e  d iv in e  c o g li  s tu d i e  c o n te m p la z io n i fa tte  s o p r a  q u e s to  

g ra n d is s im o  lib ro  c h e  e s sa  N a t u r a  c o n tin u a m e n te  t ie n e  a p e r to .

' GALItEf.



SPIRITUALISMO E SOCIOLOG1A CRIMINALE

L ’a v v . C. Picone-Chiodo, del quale i nostri lettori conoscono il 
vo lum e: L a  Verita spiritualista, ha pubblicato a P arig i, nella tradu- 
zione francese di C. de V esm e, il vo lum e: L a  Co?iception spiritua- 
liste el la Sociologie crim inelle ( i)  nel quale eg li intende armonizzare 
le dottrine crim inalogiche della Scuola p ositiva con quelle dello 
Spiritualism o. P er com prendere il valore sostanziale del libro e 
bene ricordare che nel mondo giuridico dello scorso secolo le dot- 
trine penali corrisposero a tre Scuole fondam entali: la C lassica, 
la P o sitiva , l’E clettica .

L a  Scuola classica sostiene, in modo assoluto, il libero arbitrio 
e  quindi la responsabilita dell'uom o, e per conseguenza anche il 
diritto, da parte della Societa, di punire l’ individuo che offende la 

legge.
L a  Scuola positiva nega l’esistenza del libero arbitrio, quindi 

n ega la responsabilita dell’uomo e per conseguenza anche il di
ritto d i punire. L a  negazione del diritto di punire non significa, ben 
inteso, che la  Societa  debba aprire le prigioni e restare indiffe- 
rente ag li assassin ii e ai fu rti; sign ifica sem plicem ente che essa 
d eve concepire il giudizio e la  condanna com e una difesa non come 
una vendetta.

L a Scuola eclettica, sorta per conciliare le due posizioni antite- 
tiche, concorda con la scuola positiva nel negare il libero arbitrio, 
m a afferm a la  responsabilita dell’ individuo, in quanto tale respon
sab ilita  e costitu ita dalla capacita dell’ individuo d i subire la coazione 
psicologica della pena. In altri term ini, riassum e lo stesso A ., l’ indi- 
viduo secondo la scuola eclettica, sarebbe responsabile « perche 
nel momento in cui com m ise il fatto, previsto come crim ine, eg li 
poteva conform are la sua azione alle norme le g is la tiv e  ». Insom m a, 
libero arb itrio, ma ridotto alia  sfera contingente, a quella coscienza 
che il M yers defini sopralim inare.

D i queste tre Scuole, il P icone-Chiodo traccia la  storia, rias-

( i )  H aris , F ic k e r  ( 1 9 2 9 ) .
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sum e le teorie, cita g li scrittori piu autorevoli, in tre capitoli espo- 
s itiv i in cui la sintesi non nuoce alia  chiarezza.

L ’autore si connette alia  Scuo la positiva con le m odificazioni 
che indicherem o piu innanzi. E g li  pone in luce la benem erenza di 
Lom broso e dei suoi seguaci. In che cosa consiste questa bene
m erenza? Innanzi tutto, nel fatto di avere  condotto le dottrine 
crim inalogiche dal cam po astratto della  filosofia a  quello concreto 
della societa. Non si pud stab ilire  la colpa senza prim a avere stu- 
diato il colpevole, in se  stesso e nella societa. L a  giustizia  crim i- 
nale deve essere preceduta d alVantropologia e d a lla  sociologia c r i
minate.

D allo studio som atico e d a ll’ indagine statistica i lom brosiani 
trassero la conclusione che i colpevoli sono, nella quasi totalita 
dei casi, d eg li anorm ali fisiologici e p sich ici; cioe dei predestinati 
al crim ine. B asti ricordare 1’enorm e percentuale fornita alle  carceri 
dai figli di ignoti, di tubercolotici, di alcoolizzati, di sifilitici per 
riconoscere l’ intervento del fattore fa ialita  nell’ azione dei crim inali. 
Queste anime, nell’atto stesso di nascere, cioe prim a che il sup- 
posto libero arbitrio ag isca , sono g ia  predestinate al delitto. N e 
basta an cora: c ’e il fattore ambiente, cioe le condizioni in cui si 
form ano i fanciulli e vivono g li a d u lt i: educazione deficiente, 
esempi im m orali, m iseria, ecc. Qui, l’antropologia sociale soccorre 
a dim ostrare l’ulteriore im pulsione esercitata su coloro che por- 
tano, fin dalla nascita, la stigm ata ereditaria del delitto.

D a questo studio positivo dell'uom o e della societa, i lom bro
siani, coincidendo con le dottrine determ iniste del tempo, dedus- 
sero la negazione del libero arbitrio e del diritto di punire. P er 
essi il crim inale apparteneva alia  sfera della p sich iatria ; era, ciod, 
non un colpevole, ma un m alato. Donde, il principio dell’azione 
preventiva per elim inare dalla societa le cause generanti o conco- 
mitanti del delitto ; e, una volta il delitto avvenuto, il principio di 
non ispirare la le g g e  al concetto della punizione, m a al concetto 
della d ifesa sociale e, dove cio fosse possibile, a quello della re- 
denzione. D al punto di v ista  espiativo il crim inale doveva essere 
considerato alia stregu a del pazzo che la societa isola, non perche 
colpevole, ma in quanto pericoloso.

D alla scuola lom brosiana, g loria  italianissim a del secolo scorso, 
derivo un senso di umanita, al quale giustam ente il Picone-Chiodo 
non intende rinunciare, anche se essa dette origine —  come del 
resto tutte le scuole — a esagerazioni, a ingenuita, ad errori.

S e  non che, la crim inalogia lom brosiana ave va  un g ra ve  difetto



SPiR ITU A LISM O  E SOCIOLOGIA C RIM IN ALE I O I

d ’o rig in e : la concezione m aterialista. P e r  essa Yanirna non esisteva : 
i fattori del delitto dovevano essere ricercati unicamente nelle ano- 
m alie della corteccia cerebrale, del sistem a nervoso, cioe nell’ambito 
som atico. P er difendere il determ inism o si com m ise l’errore di con- 
siderare come un presupposto sine qua non che lo spirito, la trascen- 
denza, Dio, l ’anima, appartenessero alia  sfera del mito, della supersti- 
zione. Questo presupposto dogm atico nocque alia  causa della scuola 
positivista, togliendo ai cultori idealisti e spiritualisti del diritto la 
serenita necessaria per accogliere, approfondire, perfezionare le 
dottrine lom brosiane. A l l ’ identificazione della scuola positiva col 
m aterialism o ateo e razionalista si deve il fatto che, quando verso 
la  fine del secolo si delineo la reazione spiritualista, la scuola po
sitiva  subi la sorte delle dottrine e degli istituti m aterialise e parve 
destinata al fallim ento.

Il libro del Picone-Chiodo tende, precisam ente, a  dim ostrare 
erronea codesta identificazione del m aterialism o con la  scuola po
sitiva , criticando, non solo g li avversati, m a g li stessi fondatori 
della scuola. E g li  sc r iv e :

La scuola positiva non ebbe l’esatta intuizione e la piena comprensione 
delle cause criminogene. AH’avveramento delle riforme che essa desiderava 
e invocava si opponeva un ostacolo insormontabile, costituito, creato da 
una concezione non meno falsa che nociva: la concezione materialista 
delFuomo e della vita.

N e basta. L ’autore aggiu n ge, addirittura, che soltanto lo spiri- 
tualism o e in grado di illum inare pienam ente tutto il m istero della 
genesi del delitto e di giustificare le teorie della Scuola positiva 
contrarie al diritto di punire. Subentra in lui il conoscitore della 
nostra R icerca , il quale fa appello al form idabile problem s della 
prem onizione e della previsione per adom brare certi elementi della 
fatalita , ignorati o negati dal positivism o m aterialista, ma che o ggi, 
grazie alia  nostra R icerca , sollevano inquietanti problem i d ’ordine 
m etafisico e filosofico circa l’essenza e i lim iti del libero arbitrio.

A lle  legg i dell’ ered itarieta, g ia  trattate e sfruttate dai m ateria
list i, per dim ostrare i fattori im pulsivi del delitto, il Picone-Chiodo 
agg iu n ge i risultati d ella  R ic e rc a  in m erito alia  suggestione, al- 
l’ossessione e alia  possessione.

A  questi aspetti della R ic e rc a  psichica eg li dedica buona parte 
del libro, che non riassum iam o perche scriviam o per lettori ai quali 
tali argom enti sono fam iliari. Ci limitiam o a dire che, nel com plesso, 
k questa la parte piu orig inale del volum e, in quanto in essa il
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determ inism o e prospcttato dal punto di v ista  spirituale, e la  ge- 
nesi dell’errore, della  colpa, della  fatalita e trasportata, non soltanto 
nella sfera dell’anima, ma in quella stessa  piu vasta, piu imponde- 
rab ile  delle forze fisiche e psichiche che gravitano  intorno aU’ uomo. 
L a  conoscenza di queste forze, rendendo piu g ra v e  il m istero, deve 
anche rendere piu pensoso il filosofo, piu equo il giud ice e, vor- 
remmo dire, piu umano l ’uomo.

A lla  luce dello Spiritualism o, la  dottrina della  Scu o la  p o sitiva  
viene conferm ata, m a dopo ave r subito una rad icale trasform a- 
zione, un vero e proprio capovolgim ento. E  qui si rive la , nella sua 
pienezza, il valore gen ia le  e profetico di Lom broso, perche non a 
caso il fondatore dell’antropologia crim inate fu portato a studiare 
i fenomeni psicbici, non a caso eg li ne accetto le teorie e le tesi 
piu audaci, facendosi sconfessare, e persino deridere, dalla m agg io r 
parte dei suoi d iscepoli, sforniti, com e e proprio della  m aggioranza, 
di quell’ intuizione che costitu isce il p riv ileg io  del genio.

A v e re  esposto tutto cio  e un m erito del P icone-Chiodo che 
dobbiam o segnalare. Il suo libro m ette in luce le influenze che la 
nostra R ic e rc a  puo esercitare nel cam po giuridico, conferm ando i 
valori sostanziali della  S cu o la  positiva, m a elim inandone quei 
residui m aterialisti che la  rendevano inefficiente ed in visa  ag li av- 
versari re lig io si o filosofici del m aterialism o.

M a, appunto perche si tratta di redim ere l’antropologia crim i- 
nale dalle superfetazioni m aterialiste, e opportuno, da parte nostra, 
m ettere in chiaro un punto che nell’opera del Picone-Chiodo po- 
trebbe lasciar perp lessi i segu aci della  relig ion e e dello sp iritua
lism o. A llu d o  al problem a del libero arbitrio. D al com plesso del 
volum e si avrebbe m otivo di ritenere che l’autore neghi, tassati- 
vam ente, in qualsiasi m isura, il libero arb itrio  relativo, quello cioe 
che l’uomo eserciterebbe sulla terra  com e creatura finita. N oi non 
crediam o che questa rad icale negazione sia  necessaria per sa lvare  
il principio della  pena considerata com e sem plice d ifesa della so- 
cieta, anzi che com e punizione. Non ci estendiam o nella trattazione 
del tem a perche esso fu da noi esaurientem ente svolto  su questa 
m edesim a riv ista  otto anni or sono, quando la riform a della G iu- 
stizia penale fu decretata dallo S tato  italiano (i).

In quella circostanza, a coloro —  prim o tra essi E nrico  F e rri - l 
i quali asserivano che la negazione del diritto di punire, presuppo- 
nesse anche la  negazione del libero  arb itrio, e percio nella riform a

{ ( i )  V e d i  Luce t Ombra, an n o  1 9 1 9 ,  p a g . 6 5  e  seg u en ti.



in questione credevano di scorgere il trionfo del determ inism o, noi 
presentam m o un form idabile quesito storico, e cioe com e m ai le 
due m assim e eorrenti dello Spiritualism o (il platonism o e il cristia- 
nesimo) fossero le vere  creatrici della negazione del diritto di pu- 
nire e nello stesso tempo fossero le due m assim e teorizzatrici del 
libero arbitrio.

E  evidente che lo Spiritualism o presuppone una base conciliatrice 
dell’apparente antitesi (base che non e da confondere con quella 
della  sopracitata Scu o la  eclettica), e per nostro conto giungem m o 
alia conclusione che soltanto l’ assertore del libero arb itrio  potesse 
legittim am ente concepire la pena come una difesa, anzi che come 
una vendetta della societa. E  chiarivam o storicam ente la nostra 
asserzione osservando :

L ’abolizione del diritto di punire costituisce il legittimo frutto della spi- 
ritualistica dottrina della liberta morale (libero arbitrio) e non gia delle dot- 
trine materialiste e fataliste. Il che si prova anche storicamente, in quanto 
le piu feroci sanzioni punitive furono promulgate precisamente dalle leggi 
della civilta anteriori a Socrate e a Cristo, da quelle civilta che, per ripe- 
tere le parole stesse del Ferri, * avevano la convinzione che l’ « ananke », 
il « fatum 3 fosse la grande potenza che trascinava uomini e dei ».

D el resto, non m ancano nel libro del Picone-Chiodo accenni che 
dim ostrano la possibility di conciliare, anche da parte sua, le due 
d iverse  prospettive circa il libero arbitrio. E g li  scrive, ad esem pio:

Sono spiritualista convinto, ma non credo, non posso credere, a un li
bero arbitrio che produca una responsabilita morale sulla terra. Divido, di- 
stinguo cio che potrebbe essere (ma non e) la responsabilita delle azioni di 
fronte alia giustizia fallibile, contingente degli uomini, dalla responsabilita 
al cospetto della giustizia immanente, assoluta, infallibile di Dio.

Qui, com e si vede, l’ autore sem bra am m ettere il libero arbitrio 
nei rapporti tra la  d ivin ita e l’uomo. Non si tratta, dunque, se non 
di riesam inare il problem a nei rapporti tra uomo e uomo, nel senso 
di stabilire se l ’am m issione del libero arbitrio debba proprio por- 
tare come conseguenza il principio della punizione e della vendetta 
sociale, o non possa invece esigere  ugualm ente il principio umano 
della pena considerata come difesa della collettivita.
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GLI ATTI DEL 3° CONGRESSO
DI RICERCHE PSICHICHE

E  stato pubblicato il R endiconto del « I I I  Congresso Interna- 
zionale di R icerch e Psichiche » tenutosi a P a rig i nei giorni 26 - 
2 7 - 2 8 - 2 9 - 3 0  Settem bre e i °  Ottobre 1927.

Lim itiam o, per ora, queste nostre succinte note al parallelo  fra 
il pensiero del R ic h e t e quello di S ir  O liver L o d g e ; cioe alia « pro- 
lusione » del prim o alia  seduta inaugurate, e al m agistrate sa g g io  
del secondo sui « Fenom eni M etapsichici in relazione alia  enetgia 
radiante ». Non essendo possibile un esam e com pleto dei lavori del 
Congresso per la loro grande mole, g iacch e cio sopprim erebbe, e 
non per un solo numero, l’ in tiera R iv is ta , riteniam o far cosa grata  
ad ogni categoria  di lettori dare un sunto nel senso indicato, com- 
pletandolo con un cenno su ci6 che di piu im portante fu presen- 
tato da italiani.

E d  ecco riassunte le parti salienti del d iscorso di R ic h e t :

Cio che caratterizza la metapsichica e cio che ne forma l’enorme diffi- 
colta e il fatto che essa si rivolge a fenomeni completamente different! da 
quelli che si ha I’abitudine di studiare. Riassumero queste difficolta con una 
sola parola, definendole Vinusilato. Cosa terribile, giacche noi abbiamo una 
istintiva repulsione ad ammettere cib che non e abituale.

Se un « disegno » viene preso a caso fra tanti altri, racchiuso in una busta 
opaca sigillata, sconosciuto agli astanti, ed in tali condizioni viene fedel- 
mente riprodotto da un soggetto sensitivo, se cio avviene, noi siamo portati 
a dire che I’accaduto si deve al caso o a dolo.

L ’ ipotesi della frode, aramissibile, a rigore, in esperienze di metapsi
chica fisica, non ha valore alcuno per le innumerevoli di metapsichica men- 
tale; ’eppure ci sentiamo domandare da contradittori: « Non avete mai pen- 
sato che vi potete essere sbagliati? » Ignorano costoro che noi, in luogo di 
meditare sui problemi dell’ * al di la », ci preoccupiamo esclusivamente di 
scartare le illusioni, di svelare i trucchi possibili!

Nella nostra ricerca, contrariamente a quanto avviene per ogni altra in- 
dagine scientifica, qualsiasi pennaiuolo, il piu ignorante tra i droghieri, si 
arroga il diritto di giudicare, di sentenziare. Questa pretesa e inammissi- 
bile. Reelamiamo, per la metapsichica, di non essere giudicati che dai no- 
stri pari, come avviene per tutti gli altri rami dello scibile.
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Gli spiritisti, che pure hanno reso si grandi servizi alia scienza, sono 
colpevoli in parte di tale stato di cose. Sovente essi confondono scienza e 
religione; la sopravvivenza dei morti e, per loro, articolo di fede; ed allora, 
in luogo di essere disinteressati circa la soluzione di un problema, come si 
conviene all’equilibrato studioso, essi vi cercano la conferma dei loro desideri.

Per quanto si riferisce alle teorie, io affermo risolutamente, circa la rae- 
tapsichica mentale, che esiste un sesto senso il quale ci fa conoscere le forze 
vibratorie in cui siamo immersi, che i nostri sensi normali non percepiscono 
e che gli apparati di fisica non possono rivelare. Basandomi su tale concetto, 
io dico ai fisiologi: E nel vostro dominio la ricerca di questo sestosenso, giacche 
si tratta di una funzione dell’essere vivente. Osate affrontare questo problema 
e forse riuscirete a chiarire qualche particella del mistero.

Per la metapsichica fisica, la certezza e minore e coraprendo che si 
esiti ad ammettere gli ectoplasmi, i fantasmi, le infestazioni, le levitazioni. 
Ma quantunque la fisica sia molto meno avanzata della mentale, vi sono 
anche in quella fatti tanto numerosi ed important, che non abbiamo il di- 
ritto di negare.

Dove ci incamminiamo? Dove giungeremo?
A meno di sorprendenti scoperte, alle quali credo poco, ritengo che 

qualsiasi conquista della metapsichica non raggiungera risultato pratico al- 
cuno. Non influenza su le diagnosi, non sulla cura delle malattie; giacche 
la metapsichica e l ’ inusitato ed il mondo abituale continuera le sue evolu- 
zioni. Dato che io mi inganni, forse puo essere che la nozione di forze sco- 
nosciute giunga a sconvolgere la nostra vita dal punto di vista sociale.

Ma la scienza, severa ed inesorabile, non deve preoccuparsi dei risul- 
tati pratici che sara per apportare agli uomini. La verita basta a se stessa, 
brilla di luce propria, Incet per se ipsam.

E d  ora la paro la di S ir  O liver L odge. Questo grande matem a- 
tico, il sommo fisico dei nostri giorni, si esprim e da sereno scien- 
ziato, ragiona in base a ll’analisi, esponendo delle ipotesi logiche, 
volendo tenere conto delle an alogie  con ci6 che e accettato dalla 
fisica, ma non azzarda alcuna afferm azione rec isa ; potendo avven ire  
che cio che chiam iam o logico nel cam po fisico, non lo sia  in quello 
psichico. L o d g e  p arla  da principe della scienza, in un modo che 
non poteva essere d iverso  per noi f is ic i; non parla com e il L o d g e  
quale erroneam ente se lo figurano alcuni o m olti tra i cultori di 
scienze psichiche, attraverso  a qualche sua asserzione che puo es
sere andata apparentem ente oltre il suo pensiero, che puo essere 
stata m al com presa, od anche mal tradotta. E cco  i punti salienti 
del suo d ire :

La materia, composta di atomi, e discontinua; e necessario quindi riem- 
pirne gli intervalli con qualche cosa. Questo qualche cosa puo chiamarsi spa- 
zio e cio che viene detto spazio vuolo e nello stesso tempo il veicolo ed il
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centro delle attrazioni magnetiche ed elettriche, delle radiazioni, della coe- 
sione e della gravitazione (La gravitazione e, secondo il concetto moderno, 
quell’agente immateriale che collega le masse e le mantiene nelle loro orbite).

Senza un fattore di unita, senza cioe tale ignoto che colma il vuoto tra 
atomo e atomo, la materia sarebbe caotica; gli atomi ed i mondi sarebbero 
separati o si urterebbero, ogni azione sarebbe una percussione, una colli- 
sione. La fisica non puo ancora imtnaginare la struttura di un tale mezzo 
di coesione. ina conosce un fenomeno definito che fornisce una nozione 
di questo mezzo, il fenomeno della propagazione delle oscillazioni, delle 
onde Iuminose; radiazioni che non sono convogliate da alcuna forma della 
materia, la quale soltanto le modifica o le ostacola. La velocita della luce 
e un primo indizio circa la natura delle proprieta di questo mezzo trasmet- 
tente.

Questo mezzo e I’etere, in cui, secondo la maggioranza dei lisici, av- 
vengono le cariche elettriche; dal che, e da quanto si disse prima, si potrebbe 
sostenere che la materia e composta di atomi, gli atomi di elettricita, la quale 
probabilmente sarebbe una modificazione dell’etere. Certo c pero che le 
particelle della materia agiscono le une suite altre a distanza, siano esse 
atomi o masse astronomiche, come il sole ed i pianeti.

Consideriamo un’altra scienza, la psicologia. Un’esperienza diretta ci fa 
constatare la realta di un’attivita mentale fatta d ’intelligenza e di volonta, 
attributi degli organi viventi, serviti dal cervello. Cio, dicono alcuni, e do- 
vuto al processo molecolare del cervello stesso; ma questa non e che una 
frase. Altri sostiene, senza poterlo dimostrare, che cio sia funzione della 
materia; ma e evidente che questo non potrebbe essere sostenuto se non 
da chi ritenga che neH’universo non esiste che materia, il che e contrario 
a quanto viene ammesso in fisica. Quanto puo con certezza affermarsi e che 
queste facolta psichiche si manifestano attraverso organ ism i materia! i, e 
che, all’ infuori del cervello e relativi organi, sfuggono alia nostra percezione.

Nello stesso modo che i fisici hanno dovuto ricorrere ad un mezzo di- 
vcrso dalla materia, come sede ed agente di trasmissione delle radiazioni, 
cost il fisiologo non puo contentarsi della sola materia, sia pur esso preoc- 
cupato di trovare veicoli materiali per lo studio della attivita psichica. L ’etere 
dei fisici potrebbe dunque essere messo al servizio della psicologia. La te- 
legrafia senza filo, ad es., non e un mezzo materiale di comunicazione, 
bensi un mezzo eterico impiegato dall’ uomo. Siamo in presenza di un feno
meno fisico interpretato dallo spirito.

Gli altri mezzi di comunicazione che non utilizzano gli organi dei sensi, 
mezzi telepatici, i quali non hanno ancora avuto spiegazione accettabile, 
quantunque indiscutibili, sono ritenuti da alcuni come azioni dirette tra spi- 
riti, non accompagnate da fenomeni fisici, ne da perturbazioni dell’etere. 
Ma se e vero che ogni fenomeno psichico ha per concomitante un dato pro
cesso fisico, allora, fino a prova contraria, l ’ ipotesi piu sicura e di credere 
alia esistenza di un veicolo fisico anche nella telepatia, nella chiaroveggenza. 
Finora la questione e oscura e richiede grandi esperienze, complicatissime 
per loro natura.

E indiscutibile pero che, accettata quella concomitanza, non possiamo 
rivolgerci altro che all’etere, giacche io oso pretendere che mai la materia



GLI ATXI DEL 3° CONGRESSO, ECC. 107

agisce direttamente sulla materia; se gli atomi agiscono gli uni sugli altri, cio 
avviene per radiazione, come per radiazione la terra riceve l’energia dal sole.

Inoltre, se e l’etere quello che aziona la materia, gli atomi non possono 
toccarsi reciprocamente, il che fa si che noi agiamo per I’ intermediario 
delPetere sulla materia, con la quale quindi non siamo in rapporto diretto.

L ’energia potenziale appartiene tutta all’ etere. Appartiene all’etere anche 
la energia mentale? Nello stesso modo che I’etere ha delle funzioni fisiche, 
ha esso anche delle funzioni psichiche ? Lo ignoriamo assolutamente, ma e 
su questa ipotesi che s ’incaraminano i fatti. Allorche la vita entra nella ma
teria o ne esce, io sono inclinato a credere che essa viene dall’etere e vi 
ritorna, l’ etere essendo il veicolo fisico universale della vita e dello spirito. 
Ho indicato infatti la probability della esistenza dei corpi eterici, come quella 
dei corpi materiali e della sopravvivenza di quelli quando questi spariscono.

Gsistono fatti che hanno suggerito l’ idea della realta di un corpo eterico, 
cioe di un istrumento fisico che puo valicare gli spazi, e compiere azioni 
impossibili ad un semplice organismo materiale.

Chiaroveggenza ed apparizioni sono in tale categoria di fenomeni. Nelle 
apparizioni o materializzazioni — se esse sono autentiche, la certezza non 
essendo ancora definitiva — si puo dire che il corpo eterico ha tempora- 
neamente assimilato la quantita di materia necessaria per manifestarsi ai no- 
stri sensi materiali. Immagino che cio sia opera del corpo eterico utilizzante 
la materia per fini terrestri, nello stesso modo che noi assimiliamo il nu- 
trimento per lo sviluppo del nostro corpo, la cui durata non giunge ad un 
secolo. L ’ectoplasma puo essere messo in dubbio; ma se lo si accetta, appare 
come sostanza che sembra non avere lo scopo di emanare forza o intelli- 
genza, a meno che la sua azione non sia sottoposta ad una realta piu so- 
stanziale, sede di tale forza ed intelligenza. L ’etere e cio che vi e di piu 
sostanziale come veicolo dello spirito, risponde ad ogni desiderio, salvo a 
quello di essere visibile ai nostri sensi animali; ed ecco che la materia e 
necessaria ed essa e presa dal medium o dai presenti, ai quali viene restituita 
dopo che ha servito.

Se ulteriori investigazioni mostreranno illusori quei fatti, Ie ipotesi avan- 
zate saranno riconosciute assurde, senza iondamento. Ma se piu tardi alt re 
li confermeranno, allora I’ipotesi delPetere veicolo reale di ogni attivita 
(ipotesi che noi non facciamo che prospettare) trovera la sua giustificazione, 
fino a che non venga sostituita da altra piu convincente.

Alcuni sono convinti di ricevere comunicazioni da esseri di altra cate
goria, disincamati, da intelligenze viventi su altro piano. Tali comunica
zioni si effettuano specialmente mediante azioni fisiche. Se la nostra ipotesi 
e corretta, questa manipolazione della materia da parte di intelligenze in- 
corporee non e soddisfacente e difficile ad accettarsi. Deve intervenire un 
fattore umano, per quanto incosciente possa essere la sua opera, cioe s’im- 
pone la presenza di un medium; ed e a presumersi che i colpi dati nei 
tavoii provengano da una forza che si sprigiona dagli astanti. Tuttavia, se 
noi non siamo portati a servirci della materia per la ricezione dei messaggi, 
ci e lecito impiegare qualche cosa in connessione piu intima con l’etere, come 
il magnetismo, I’elettricita, le radiazioni.

E  opinione di molti cultori di metapsichica che quelle intelligenze pre-
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feriscano lavorare nel buio e che siano favorite dalla luce rossa. Cio ci sug- 
gerisce 1’idea di concedere loro la luce rossa e di domandare un qualsiasi cam- 
biamento in essa che possa colpire il nostro occhio; e quantunque cio ri- 
chieda la presenza di un medium, pure verrebbe eliminato cosi ogni sospetto 
di frode cosciente od incosciente. So che si lavora in tale senso e spero che 
si giungera all’eliminazione dell’ intervento di agenti umani.

La fotografia si presta alio scetticismo in vista delle necessarie manipo- 
lazioni cui e soggetta.

Alio scopo di mettere in evidenza i poteri supemormali studiati in me- 
tapsichica, richiamo l’attenzione sull’opportunita di utilizzare i fenomeni ete- 
ric i piu semplici, pin familiari, specie certi relativi alle radiotrasmissioni.

T ra  le m em orie presentate da italian i, quella che dal titolo appare 
di m aggiore interesse e uno studio del P rofessore F . Cazzam alli, inti- 
tolato « L e  onde elettrom agnetiche in correlazione con alcuni fe
nomeni psico-sensoriali del cervello  umano ». E  questo un riassunto 
di quanto il C. ha precedentem ente pubblicato su lla Revue M ttapsy- 
chique accom pagnato dalle riproduzioni di ricezioni fotografiche di 
radiotrasm issioni, em issioni di onde, secondo le asserzioni del C., 
em anate da so ggetti psichici.

R icord iam o in proposito che, a lla p rim a  com unicazione del C. av- 
venuta nel 1925, furono, su questa R iv is ta , come su altre, so llevati 
g ra v i dubbi su lla attendibilita dei risultati che il C. rivendicava. 
N ella  seconda comunicazione (Revue M ttaps., m arzo-aprile 1927) il C. 
ripresentava esperienze condotte con m aggiore rigo re  ed efficienza 
delle precedenti, ma anche queste ultim e, com e le prim e, prestan- 
tisi a fondatissim e obbiezioni sulla loro realta. A  questo secondo 
ciclo avendo il C. fatto segu ire  una sua com unicazione secondo cui 
altri esperim enti erano in corso « sotto il controllo » dell’ ingegnere 
G nesutta (indiscutibile autorita in radiotecnica), per questo m otivo 
« Luce e O m bra » (1), dopo alcune osservazioni al ricordato secondo 
ciclo, d ichiarava di astenersi da qualsiasi giudizio definitivo su ll’o- 
pera del Prof. C. in attesa dell’autorevole parola del tecnico suddetto.

N ella m em oria dal titolo succitato presentata al Congresso, non 
vi e traccia di esperienze avvenute « sotto il controllo dell’ inge- 
gnere G nesutta», ma soltanto vi si leggono i ringraziam enti a detto 
in gegn ere quale « collaboratore » del P ro f. C. P e r  tale m otivo le 
cose, per ora, rim angono alio  stato di prim a e, in attesa di comu- 
nicazioni accettabili, noi mantieniam o le nostre im parziali riserve 
circa la  portata di quelle esperienze.

A . TOSI.

(1) Giugno 1927.
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Due sono gli apparenti paradossi della nostra vita pratica, morale e re- 
ligiosa: e ambedue additano nella stessa direzione, ad una soluzione unica, 
ad una superiore interpretazione e concezione dell’ individuo morale e reli- 
gioso: L 'altm ism o, e la preghiera.

« Ogni atto puramente benefico » — per dirlo con le parole di Scho
penhauer nel suo: « Le Basi della Morale » — « ogni soccorso dato per 
motivi intieramente e genuinamente altruistici senza mescolanza di egoismo, 
ispirati esclusivamente d^Jla visione dell’altrui bisogno, rappresenta, se noi 
esploriamo a fondo questo fenomeno, un tenebroso enimma, un volo mi- 
stico tradotto nella pratica: esso infatti procede dalla medesima conoscenza 
superiore che costituisce l’essenza di ogni misticismo, e trova in essa sol- 
tanto la sua vera spiegazione... Un tale atto e solo concepibile ed e solo 
reso possibile, dalla conoscenza che il soggetto beneficante ha, che e pro- 
prio il suo stesso to che si trova dinanzi a lui sotto le vesti di uno che 
soffre: in altre parole, che egli riconosce sotto forme non sue proprie una 
parte integrale del suo proprio essere... L ’Altruista disceme in tutti gli 
altri uomini, anzi in tutti gli esseri viventi, la sua stessa entita, e percio 
sente che il suo essere e fuso e identico con l’essere di tutto cio che vive... ».

E  forse la stessa rivelazione della unity costituzionale e organica, della 
comunione di tutti gli esseri, che e proclamata dall’ istinto altrettanto po- 
tente e universale quanto misterioso e irrazionale, della preghiera: ed e 
forse altrettanto vano ricercare per quali secreti meandri e su quali ali in- 
visibili, lo slancio dell'anima che vuole tuffarsi nel pelago dell’essere donde 
scaturi, che appella un affioramento piu intenso delle profonde forze divine 
del suo essere, che vuol superare la barriera della morte e comunicare coi 
suoi santi, coi suoi defunti, e interessarli alia battaglia in cui e impegnata 
per una vita e una visione piu intensa e universale, che vuole annullare le 
apparenti barriere di spazio e le limitazioni che isolano e proteggono le in
dividuality per giungere direttamente e senza l’intermedio dei sensi fino al 
cuore delle persone amate, di tutti gli esseri amati, e agire su di essi con 
la propria personality, e suggerire e stimolare e soccorreree confortare ed 
amare, questo slancio dell’amore riesca a trovare la sua via fino al cuore 
di Dio e dei Santi, fino al cuore degli altri io.

E Jorse  vano: e sarebbe certo illogico frenare questi impulsi perche ir- 
razionali, e subordinare la pratica della preghiera alia sua piena razionaliz- 
zazione.
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« Pari all’ istinto, alia forza occulta della volonta e del presentimento, 
pari all’apprendimento di una composizione musicale che si sottrae ad ogni 
piu sottile analisi concettuale, il fascino del divino ed il suo mistero esor- 
bitano dal campo della razionalita. Vano sarebbe volersi affaticare per ri- 
vestire in altra guisa cio che rimane per sua natura ignoto; vano, perch& 
il nostro tentativo di chiarificazione, concettuale lungi dal semplificare,... 
complica e deforma il nostro apprendimento... La esperienza del divino 
deve dirsi irrazionale... E dall'impulso vitale che l’uomo viene perenne- 
mente sospinto verso I’accresciraento della potenza e del dominio, verso il 
trionfo sul dolore e sulla morte, e per cui la grande massa perviene alia 
medesima soglia; oltre la quale, poi, solo pochi giungono a penetrare nel- 
l’occulto tempio del numinoso... E l’ impulso vitale che determina quelle 
precise funzioni della religione e della preghiera, che la semplice esperienza 
del numinoso o del divino non avrebbe mai potuto raggiungere... L ’ impulso 
vitale partito sotto l’aculeo del dolore e dell’esperienza del male tende verso 
una maggiore potenza, verso un piu largo imperio; impulso che spinge quasi 
ineluttabilmente ogni pensante a trovare uno strumento ed una garanzia assoluta 
per il raggiungimento della liberazione e della vittoria. Nella religione questo 
infallibile strumento e rappresentato dal culto, nella sua triplice forma di sacri- 
ficio, di mistero e sopratutto di preghiera... In realta la preghiera... e incom- 
prensibile e nello stesso tempo indispensabile, perche mentre il filosofo, non 
potendola collocare negli schemi del suo sistema razionale deve condannarla.si 
continua a pregare, non solo per abitudine e disciplina, ma, quel che piu im- 
porta, per spontaneo impulso dell'animo, senza che nessuno degli oranti si 
ponga il problema della preghiera, essendo per lui gia risolto nell’atto me- 
desimo che prega... ».

Il prof. Mario Puglisi nel suo recentissirao magistrale lavoro: « La Pre
ghiera » (i) da cui abbiamo tolte queste citazioni, traccia la storia deilo svi- 
luppo, della elevazione, della purificazione della preghiera, « da un impulso 
vitale che, da azione di dominio sul mondo fisico si trasforma gradatamente 
in interessi di ordine superiore... Spinta dalle brad ardenti del male fisico, 
sollevasi, con la graduate sistemazione delle conoscenze ed esperienze, alia 
eliminazione del male intellettuale ed etico, e trasformandosi da grido di 
terrore e dolore per la personale liberazione, salvezza e redenzione, in in- 
novazione di luce e di bonta, essa compie, nel suo fecondo travaglio per 
la salvezza dei fratelli, uno dei gesti piu eroici che l’umanita possa realiz- 
zare... La preghiera assurge ad una funzione etica nella vita e per la vita, 
quando da invocazione, petizione e ringraziamento, da contemplazione o 
adorazione, si trasforma in petizione strumento, in atto eroico di redenzione, 
di liberazione da ogni contaminazione egoistica e materiale ».

E cerio dei tre atteggiamenti deilo spirito, ai quali corrispondono i tre 
tipi di preghiera: egoistico, altruistico, di elevazione in Dio, e il terzo che 
ofl're minore bersaglio a quelle che il Puglisi chiama « le inevitabili con- 
tradizioni » di una « razionale spiegazione dell’uomo orante... che invano 
si o tentato evitare,. ora condannando la preghiera come atto superstizioso,

( i )  T o r in o , F r a te l l i  B o c c a , 1 9 2 8 .
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ora tentando delle spiegazioni tali che potessero giustificarla dai suoi effetti 
obbiettivi, ed ora infine riducendola ad un puro atteggiamento senza alcun 
contenuto >.

Quella c vibrazione di un fuoco interno che si agita nel petto, quelia 
voce espressa o tacita, della brama di un’anima sincera », a cui I. Montgo
mery — citato dal Puglisi nella testata del volume — riduce la preghiera, 
e che tanto ricorda lo « spes suspirantis animae » e il « clamor mentis in- 
timae » della liturgia cattolica, non sembra, infatti, abbisognare di alcuna 
giustificazione razionale, raggiungendo essa il suo risultato di aumento spi- 
rituale, con un processo immanente all’atto stesso della preghiera. Che l'e- 
mettere atti di vita religiosa e morale — sia pure espressi sotto forma di 
invocazione ad un to superiore, e in uno sforzo di sprigionare dalle pro* 
fondita sacre dell’essere e fare affiorare alia luce della coscienza le piu in
tense energie spirituali — sia un arricchire la vita stessa, e raggiungere nel- 
I’atto medesimo della preghiera il suo oggetto, puo essere facilmente con- 
cesso, e il Puglisi Io illustra specie nei capitoli: « La Preghiera E tica» , 
* Assiologia della Preghiera ».

Per riconoscere lo stesso valore immanente alia preghiera altruistica, 
basta ammettere per intuizione almeno, e dietro il potente indizio che i 
due fatti eloquenti della simpatia e della stessa preghiera ci danno, che per 
vie ignote, per influssi invisibili, per una rete e tessuto connettivo spirituale 
che esprime I’unita in seno alia molteplicita fenomenica degli individui ap- 
parentemente distinti, si celebra ad ogni istante la solennita della Cornu- 
nione dei Santi, come in Cielo, cosi in Terra; arrendersi alia concezione 
religiosa che con mille voci ci s’impone, che ogni idea-forza, ogni alto del 
desiderio e della volonta benefica, ha gia raggiunto la sua meta nell’atto 
stesso che mette in circolazione nel flume sotterraneo della vita universale 
una linfa piu preziosa.

« Io credo », scriveva il Tyrrell ad un suo corrispondente, « che fra 
tutti i membri del mondo spirituale vi e un nesso organico, e che ogni de
siderio sincero e non egoistico del benessere altrui, in generate o in parti* 
colare, avra in ultimo la sua efficacia per quanto dopo un lungo giro e re- 
mo t amen te, e che il pane gettato sulle acque iitornera dopo molti giorni: 
e cio non per un’inversione delle leggi naturali, ma in stretta conformita 
con le leggi della Provvidenza, a cui nulla si sottrae, neppure un sospiro 
involontario ».

Pero si osservera, che la preghiera altruista si appunta verso una mira 
che talora e piu particolare e personate, e ci addita una casualita trascen* 
dente, dentro e oltre quella immanente. E  certo all’eloquenza di tale esi* 
genza cosi chiara e potente dell’ istinto religioso non sembra facile ne ra- 
gionevole sottrarsi: e il Puglisi stesso, fin dalle prime pagine del suo vo
lume, esaminando le principali ipotesi proposte dall’apologetica moderna in 
difesa degli effetti obbiettivi della preghiera, si sofferma a quelle di c una 
specie di telepatia tra il finito e l’ infinito », e della « esistenza di una certa 
energia che si sprigionerebbe dalla preghiera, senza violazione alcuna delle 
•leggi naturali ».

I I 1
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« II pensiero • — mi si permetta di citare dal « Brotherhood > di Du- 
blino, di Bruce Wallace — « e piu sottile e penetrante dell'elettricita, 
E della natura del pensiero, di trascendere, anche se non espresso in pa
role, la persona del soggetto e di operare in regioni lontane. L ’universo e 
essenzialraente spiritual. Una sola e sostanziale Vita pervade 1’intiera razza 
umana e urge per ottenere una piu piena manifestazione e riconoscimento. 
Noi in realta non siamo unita indipendenti, ma membri di uno stesso or- 
ganismo. Io posso cooperare, e coopero, con I’universale Amore-Vita, per 
la sua realizzazione pacifica, armonica, gioconda e completa, dovunque. 
Questa ondata di verita e benevolenza universale arrivera certamente a quelle 
anime che sono disposte a riceverla, non meno che le onde della telegrafia 
senza fili giungono ad apparecchi intonati a riceverle. Ed anche se queste 
onde benefiche non vengano immediatamente registrate dal loro cervello e 
trasmesse alia coscienza non saranno meno accolte e immagazainate nelle 
profonde regioni del subcosciente: e li si alimenteranno, e rifluiranno rin- 
vigorite verso tutti coloro che contribuirono a generarle, accelerando il pro- 
cesso della evoluzione spirituale e sociale ».

Tutta la vasta letteratura metapsichica che cerca di interpretare il ricco 
materiale scientificamente accertato, dei fenomeni telestesici, telecinetici, 
telepatici, premonitori, ecc., risuona « passim » della teoria — che si pre
sents con tutti i caratteri di credibility di ogni altra teoria scientifica — 
che lo spirito, (o se si vuole il suo organo, il cervello), trasmette continua- 
inente vibrazioni di carattere elettrico attraverso l’etere, irradiandole ad altre 
intelligenze. Se cito qui l’ultimo volume del fisiologo Charles Richet: « No
tre Sixieme sens », e la serie di esperimenti del Professore giapponese Fukurai 
dell’Universita di Kohyasan, Presidente dell’ Istituto Psichico del Giappone, 
eseguiti dinanzi a un colto e numeroso pubblico, con tutti i piu scrupolosi 
controlli, di impressioni di figure, di oggetti, di lettere dell’alfabeto (giap
ponese) fatte su lastre intermedie (ad es. sulla sesta di dieci lastre sovrapposte, 
lasciando intatte le prime cinque) chiuse ermeticamente e sigillate, e cio 
anche a distanze di trenta metri, con la sola concentrazione del pensiero, li cito 
non gii per dare un principio di prova della teoria che — per usare le pa
role del suddetto professore giapponese — « la vita rassomiglia al fenomeno 
di telegrafia senza fili: con la gran differenza che mentre I’onda elettrica 
non costruisce il suo apparecchio proiettore e ricevitore, lo spirito invece 
si costruisce anzitutto il suo apparecchio (il soggetto) spiritualizzando la 
materia, e poi tende a spiritualizzare tutta la materia, cioe a rendere mi- 
gliori tutti gli esseri viventi » ; bensi per avere, a cosi dire, il passaporto 
scientifico ad un’altra afiermazione e constatazione, che interessa diretta- 
mente e sommaraente l’ argomento della Preghiera nel Mondo Moderno. Essa 
e che — piaccia o non piaccia ai profani di questi studi, con troppa faci- 
loneria svalutati nei paesi latini di Europa (e faccio questa riserva per ri- 
spetto, ad es., al Brasile, cattolico e latino, che su 30 milioni di abitanti 
novera 7 milioni di * spiritisti » di cui 400.000, con mille centri, solo in 
Rio de Janeiro) — il merilo principals del ritomo della preghiera non solo 
come istinto, ma come pratica razionale, in mezzo alle classi colte, anzi nel 
cuore dello stesso elemento degli scienziati e dei filosofi, ai giomi nostri,
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e, specie nei paesi non cattolici, dello spiritismo. E  connesso al risveglio 
e alia pratica della preghiera, e il raccostarsi a molte idee cattoliche sul 
culto dei santi, la preghiera ai (se non pei) defunti, la Comunione dei 
Santi, ecc.

Sembra che in questa concezione, la preghiera sfugga alia critica che il 
Puglisi riporta da Paterson e Russell, (« The Power of Prayer »), che cioe 
« nelia letteratura contemporanea, dovunque impallidisca l’ idea di un Dio 
vivente, subentra, per via della preghiera, la fede in una forza animistica, 
una specie di energia elettrica, sublimata e spiritualizzata ». Nelia conce
zione suesposta, infatti, la fede in una forza animistica non subentra affatto, 
ne fa im pallidire l’ idea di Dio — a meno che non si tratti di un’idea an- 
tropomorfica di Dio — piu di quello che lo faccia la teoria dell’attrazione, 
o delle onde elettriche. Se mai, e appunto « l’omnia plena sunt divinitate», 
e 1’ « in Deo vivimus, movemur et sumus », che ne restano maggiormente 
dimostrati. Tanto piu che, nello stesso ordine di pensiero, anche ai defunti 
giungerebbero analogamente le invocazioni, le domande, le preghiere dei 
viventi, senza che questo naturalismo religioso sminuisca il significato reli- 
gioso della loro sopravvivenza, della loro comunione, del soccorso che essi 
porgono. La dottrina che le individuality umane non siano caselle isolate, 
ma formino realmente, e non metaforicamente, una unita organica nelia quale 
scorre un’unica vita, e che la fase futura d’esistenza non allontani ma av- 
vicini piit fra loro queste individuality, non sembra certo suggerire un’idea 
piu « pallida » della vita divina nell’uomo.

Il volume del Puglisi e cost ricco di suggestioni, e pone tanti problemi, 
specie — per noi — il suo primo ed ultimo capitolo, che si e consapevoli 
di non divagare dal gradito compito di una recensione di esso quando, an- 
ziche fame un’analisi che dia I’ illusione al lettore di potersi dispensare dal 
leggerlo (e un’opera fondamentale, come gia la sola bibliografia che occupa 
35 pagine sta a provare), si fanno echeggiare alcune delle risonanze da esso 
provocate.

Non abbiamo trovato alcun esplicito accenno nel volume (e se ci fosse 
sfuggito, dovrebbe essere assai lieve) al termine della preghiera; cioe alia 
personality a cui pud essere rivolta. Forse si e voluta evitare di proposito 
tale questione, che per essere posta, supponeva gia risolto il problema della 
sopravvivenza personale, che I’ A. forse intendeva lasciare intatto. Non pos- 
siamo percio sfuggire alia suggestione di ricordare a questo proposito l ’epi- 
sodio del fanciullo, citato dal Drayton Thomas e che ho menzionato a 
pag. 497 del fascicolo di novembre di Luce e Ombra. Dall’episodio in que
stione il D. T . trasse la conclusione che la sua domanda ai suoi cari defunti 
era stata udita da essi. Non potremmo noi dire che la sua preghiera era 
stata esauditat

G. P i o l i .

L a conoscenza di Dio.
Lo spirito di Dio abita in mezzo ai nostri cuori; dalla conoscenza di 

se stessi nasce la conoscenza di Dio.
P a r a c e l s o .
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RIVELAZIONE MEDIANICA Dl UN ANTICO 1HEDICAMENTO.

On. D irettore d i « Luce e Ombra »,

L e propongo d i pubblicare questa relazione sopra un caso veramente 
notevole d i supposta comunicazione spirituale, circa un preparaio medici- 
natc verificato uiilissim o dai medici che I ’kanno sperimentato.

L a  persona che firm a questa relazione i  dcgna d i ogni fiducia p er i  
fa tti che narra.

Prof. A le ssa n d r o  C h ia p p e l l i , 
Senatore del R e g n o .

**. *

A  C astel S . N iccolo P ro v . di A rezzo, mio paese di origine, era, 
a  suo tempo, assurta ad una fam a rispettabilissim a, una tal po- 
m ata che com poneva mio nonno, G iovacchino P u g lio li; il quale 
non era medico, ne chim ico, ne farm acista. Q uesta pom ata, a di- 
cbiarazione di coloro che ebbero occasione di usarla, se rv iv a  a 
guarire  qualunque ustione, anche la piu profonda, estesa, e comun- 
que prod otta ; cosi pure qualunque genere di p iag a  anche se questa 
fosse stata della  p egg io re  form a o natura. L a  fam a di questa po
m ata era andata man mano aum entando per quella stessa propa
gan d a che ne facevano i guariti ed i beneficati. A n ch e dopo molti 
anni dalla m orte di mio nonno si continuava a parlarne ed a  ma- 
gnificare le straordinarie qualita di questo prodotto.

M io nonno trapasso nell’anno 1876, com e risu lta dagli atti di 
m orte di quel Comune. Io, al momento del di lui trapasso, non 
a v e va  che tre anni e mezzo, come e provato d agli atti di nascita 
dello  stesso Comune. Quindi e fuori dubbio che io, ad una eta 
sim ile non potessi ave r veduto o com unque conosciuto la form ula 
per la com posizione di tale medicam ento. A ltrettan to  posso affer- 
m are per i quattro figli di mio nonno, che sono tutti trapassati da
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molti anni, i quali non debbono aver conosciuto questa form ula ne 
la  possono aver trovata dopo il di lui trap asso ; dato che non e 
stata da essi piu com posta. S e  fosse stato diversam ente da cio, 
essi, senza dubbio, non avrebbero tralasciato  di fabb ricarla  e di 
curarne lo sm erc io ; poiche, essendo questa pom ata g ia  conosciuta 
ed apprezzata dalla popolazione, e quindi, come suol d irsi, bene 
introdotta, sarebbe stato per essi un buon cespite di guadagno al 
quale senza dubbio non avrebbero rinunciato. Sento la necessity 
di dire che mio nonno ebbe per me una profonda predilezione ed 
un affetto veram ente straordinario, del quale eg li diede la rga  prova 
fin dal momento della  m ia nascita.

Prem esso ci6, ven go al fa tto : U na sera dell’autunno 1924, nello 
scorrere un giornale cittadino mi capit6 di legg ere , in cronaca, 
che una bam bina si era rovesciata  su lla faccia e sul collo un piatto 
di m inestra bollente. II sanitario dello Spedale, dove la bim ba fu 
d’urgenza condotta, diagnostico che la poveretta si era prodotta 
delle ustioni di secondo g ra d o ; e che, pur guarendo, sarebbe ri- 
m asta perm anentem ente con la faccia deturpata da profonde cica- 
trici. A lla  lettura di tale notizia provai un senso di ram m arico, al pen- 
siero che mio nonno non avesse  lasciato  la  form ula p er la  compo- 
sizione del suo efficace medicam ento,

A lcun e sere dopo, m entre mi trovavo  solo nel mio studiolo, mi 
sentii prendere da un lieve m alessere del quale, li per li, non seppi 
renderm i ragione. Sen tivo  che, pian piano, andavano a dim inuirm i 
le forze ed al tem po stesso sentivo anche com e se in m e si for- 
m asse un’altra personalita. In  tale condizione, ebbi la sensazione 
che mi venissero su ggeriti dei nomi di alcune sostanze, nonche la 
proporzione delle m edesim e. E d  infine ebbi pure la chiara perce- 
zione di sentirm i suggerire  che quelle erano le sostanze e le dosi 
per com porre la fam osa pom ata.

Non diedi soverch ia im portanza a  questo fenomeno e rivo lsi la 
m ia attenzione ad altre cose. M a ecco che, a distanza di poche 
sere, il fenomeno si r ip ete ; e questa seconda volta con m aggiore 
chiarezza della prim a, tanto che proprio mi pareva che entro me 
stesso vi fosse un’ altra persona che mi ob b ligasse  ad ascoltare. 
Mi sentii proprio su g gerire  nuovam ente, e, ripeto, con m olta chia
rezza e con insistenza, i nomi delle sostanze e le proporzioni per 
la  com posizione del m edicam ento in questione. A g g iu n g o  anche che 
fui preso da una potente necessita di prepararlo. Il giorno di poi 
mi procurai le sostanze indicatem i e com posi la  pom ata secondo 
le norme che mi erano state su ggerite .
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Passarono alcuni m esi e la com posizione rim aneva li in attesa non 
saprei dire di quale evento, quando fui casualm ente invitato a re- 
carm i presso una fam iglia dove si tenevano delle riunioni per pro- 
vocare dei fenomeni m edianici. A d  onor del vero debbo dichia- 
rare che tanto il medium, signorina P ia  R om oli di Firenze, che 
tutti g li altri presenti a tale riunione, non mi conoscevano; a ll’ in- 
fuori, si capisce, della persona che mi a v e va  invitato ed iv i con- 
dotto. A d  un dato momento della  seduta, il medium pronuncia il 
mio nome e dice che e presente una entita a me congiunta per 
vincoli di parentela e di affetto, che vuol farrai una comunicazione. 
Io resto in attesa : ed il medium stesso, dopo pochi secondi, mi 
dice testualm ente: « L a  form ula per la pom ata e esatta come ti e 
stata da me su ggerita . Ora che essa e stata da te preparata non 
deve rim anere ferm a, ma deve essere consegnata ai medici affinche, 
dopo averla  esperim entata, ven ga  posta a beneficio di tutti i soffe- 
renti ».

Come era da prevedersi, i presenti che non erano riusciti a 
com prendere il significato di questa comunicazione, mi domanda- 
rono di che cosa si trattasse. E d  io, naturalm ente, sp iegai loro la  
cosa. E ss i, forse anche per avere una p rova di controllo sul feno- 
meno avvenuto, mi incitarono a consegnare ai m edici dei cam pioni 
di questa pomata.

D opo qualche giorno preparai vari cam pioni di questo medica- 
mento che io stesso consegnai a  vari m edici e chirurghi pregandoli 
di esp erim en tarli; senza d ir loro com e ero riuscito a  com porre il 
m edicam ento stesso. L a  pom ata fu largam ente esperim entata in 
ustioni addirittura orrib ili, prodotte da acqua bollente, ferri ro- 
venti, esplosioni, corti circuiti, ecc., nonche su p iagh e di varia  na- 
tura, ferite, em orroidi, eczem a dei lattanti (lattime), geloni, ecc. 
Come essa rispondesse pienam ente non debbo dirlo io, dato che 
lo dicono e lo afferm ano i num erosi certificati e le attestazioni che 
essi m edici mi hanno spontaneam ente rilasciati e che io tengo 
presso di me a disposizione di chiunque v o g lia  prenderne visione. 
B asti dire che tutti questi professionisti sono concordi nel dichia- 
rare ed afferm are che questa pom ata gu arisce  sollecitam ente ed 
in modo perfetto, senza lasciare traccia di cicatrici, le m alattie 
sopra indicate, e che essa possiede delle qualita analgesiche straor- 
dinarie e m eravig liose, mai riscontrate fino ad o g g i in nessun altro 
m edicam ento del genere. A fferm an o anche che essa ricostruisce 
alia  perfezione i tessuti epiderm ici comunque distrutti. Tutto cid 
oltre che nei certificati e afferm ato anche da varie  fotografie di
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am m alati che furono fotografati prim a e dopo la cura. Fotografie 
che portano la firm a del m edico curante, e nel retro il cognom e, 
nome, paternita, luogo di nascita e luogo ove avvenne il sinistro.

F ra  i non pochi professori e m edici che esperim entarono questo 
prodotto, mi p iace di elencarne alcuni, e cioe : P ro f. N icola Gian- 
nattasio, o g g i defunto, che fu D irettore e C hirurgo prim ario nello 
Spedale  di S . G iovanni di Dio, F irenze ; D ott. A lfon so  Chirli, m e
dico chirurgo, F irenze ; D ott. M agi, medico chirurgo, F irenze ; ca
valier uff. D ott. L u ig i Fab ian i, m edico chirurgo, F ire n z e ; Profes- 
sore D ott. G . A . D otti, specialista  per le m alattie dei bam bini, F i 
renze ; P ro f. U g o  T rinci, ch irurgo  prim ario e D irettore della me- 
dicheria esterna di S . M. N uova, F ire n z e ; Prof. Dott. A ntonio 
M ori, g ia  D irettore e C hirurgo prim ario dello Spedale  C iv ile  di 
P io m b in o ; P ro f. Dott. O. M archetti dello Spedale  di S . M. Nuova, 
Firenze ; Cap. D ott. R a ffa e le  Pecorario, medico chirurgo, F irenze ; 
C av . D ott. N icola P ellegrin i, A ssistente nello Spedale  C iv ile  di 
Cosenza, e tanti altri che tralascio per brevita.

R ip e to , ancora una volta, che per tutti coloro ai quali potesse co- 
munque interessare la  cosa, io tengo a disposizione tanto i certi- 
ficati che le fotografie d e g li am m alati curati e guariti e la  form ula 
di com posizione ; pronto anche, quando occorresse, a  dare qualun- 
que esperim ento. A g g iu n g o , inoltre, che sono pure a  m ia com pleta 
disposizione, per le eventuali testim onianze del caso, tutte le per- 
sone che presenziarono la  seduta m edianica piu sopra citata.

H o tenuto in tacere la cosa fino ad o g g i, ma poi ho finito per 
arrenderm i alia  vo lonta d eg li am ici i quali hanno insistito affinche 
facessi conoscere il caso occorsom i. E d  io ho finito per accettare 
il loro consiglio, sia  per non m ancare di com piere cio che, nel caso 
in questione, molto probabilm ente pud essere ritenuto un d o v e re ; 
sia  anche per non am m antarm i della fam a altrui, dato che anche io, 
com e mio nonno, non sono m edico, ne chim ico, ne farm acista.

Firen ze , novembre 1928.
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G i u s e p p e  P u g l io l i .

Le ragionl della natura.

La natura e piena d ‘infinite ragioni che non furono mai in esperienza.

L e o n a r d o .



LO SPIRITISMO NEL BRASILE

A  tito lo  d i cro n aca  p u b b lich iam o  i l  se g o e n te  a r t ic o lo  d e l n o stro  e g re g io  a m ic o  M . R a n g o  

d 'A r a g o n a , d e l q u a le  i le tto r i d i < L u c e  e  O m b ra  » r ico rd e ra n n o  a lt re  io te re ssa n ti i l lu -  

s traz io n i d e l m o v im en to  s p ir it is ta  b ra s ilia n o . In  ca lc e  aU ’ a r t ic o lo  esp o rre m o  q u a lch e  n o stra  

co n sid e ra z io n e .
L a  D irezio n k .

Se il kardechismo ha convertito circa sei milioni di Brasiliani collocando, 
cosi, nel Brasile il piu vasto aggruppamento spiritico del mondo, non man- 
cano le deviazioni. E  queste sono due, cioe: la corrente che, in antitesi 
col pensiero kardechiano, sostiene il principio che Gesu quando visse sulla 
terra fu un essere fluidico; l’ altra che fonda la pratica dello spiritismo sulla 
magia, vulgo « inacumba >.

Trattero oggi della prima che costituisce un nucleo abbastanza cospicuo 
non tanto per nurnero di dirigenti, quanto di seguaci.

Questo nucleo ha sostituito il vangelo di Kardec con Paltro di Rou- 
staing e naturalmente disdcgna seguire la logica del prirao, che poi si basa 
sul concetto moderno pel quale in natura nulla e anormale, ma invece ri- 
spondente ad una unica evoluzione, per tutti; la evoluzione, cioe, che fa 
di Dio il fattore della uguaglianza della creatura, senza privilegi, nell’or- 
bita dell’individuale e collettivo progresso. Guai, infatti, se non ideassimo 
un Dio in cotale raaniera, perche allora perderemmo totalmente la fede in 
una giustizia suprema. Il punto di partenza e quello di arrivo per ogni 
creatura umana e quello voluto da Dio « per tutte » : se cosi non fosse sa- 
rebbe preferibile I’annientamento alia immortalita...

Per sift'atte ragioni, Gesu, quando venne sulla terra, fu un essere nor- 
male, soggetto quindi alle durezze e ai tormenti fisici di qualsiasi uorao, 
mentre in Lui eccelleva soltanto lo Spirito, grazie al quale Egli doveva sol- 
levarsi in cima dell’Umanita ed essere il Maestro, il Precursore, il Messia. 
Tutto il valore della Sua incarnazione consiste appunto nella « degnazione 
Sua » di rivestire < came umana », per meglio avvicinarsi a tutto il com- 
plesso dei dolori « umani », sentirli in Se acutamente sino al sacrificio del 
Golgota. Qualora fosse stato (e naturalmente per intenzione) un essere « flui
dico », il mcrito Suo sarebbe svanito in una « triste commedia », come bene 
aflerma Allan Kardec in « Genesi », pagina 324. No, la Sua grandezza sta 
appunto nell’essersi fatto « Uotno » come Egli aflermava ad ogni istante, 
onde la contraria asserzione di < un uomo » e svalorizzaniento del Cristo, ri- 
spetto ai tempi, alle contingenzc, alia storia.

Ma chi e Roustaing? Lungi da me l’ idea di sminuire l’ importanza del la- 
voro compiuto dal fu valoroso avvocato e giureconsulto J .  B. Roustaing, vis-
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suto ai tempi di Allan Kardec e convertitosi alio Spiritismo contemporanea- 
mente. Noto solamente che Roustaing scrisse circa due mila pagine (quattro 
volumi) per commentare le cento pagine appena dei quattro evangelisti. Ora 
non si vede il bisogno di diluire in venti volte la sintesi molto seraplice dei 
quattro vangeli. E  una fatica chevaoltre il pensiero dei discepoli di Cristo, 
in un secolo poi quale il x ix  gia avviato verso la luce dello Spiritismo. Tanto 
e che oggi vale, forse, piu applicare il Vangelo, che studiarlo...

Ora, la corrente spiritista brasiliana che fa capo alia scuola del Rou
staing, da parecchi anni predica il < corpo fluidico » di Cristo, senza ac- 
corgersi, anzitutto, che l’opera del grande avvocato francese e quasi morta 
sul nascere, e poi che la intelligenza moderna ha bisogno di ben altri ar- 
gomenti positivi e dimostrativi per affrontare il problema della immortalita 
prima, della rincarnazione poi. Tutto il resto e sofisma.

Questo nucleo brasiliano « roustiniano » ha speso un capitate per tra- 
durre e pubblicare in portoghese i quattro volumi del competitore di Kardec, 
come ha virtualmente scisso la famiglia spiritica nazionale, allontanando in- 
fine dal proprio seno le migliori intelligenze seguaci del Kardec. Si deve a 
sifiatto contrasto di tendenze se lo spiritismo in Brasile ha moltiplicato i cen- 
tri, per fortuna ligi in maggioranza al criterio del « corpo fisico* di Cristo. 
Ma e credenza generale che, scomparsi i dirigenti del nucleo « rousti
niano » , lo spiritismo brasiliano ridiverra nuovamente uno e moderno sulle 
basi della concezione kardechiana e di altre correnti spiritiste, secondo le 
quali ogni creatura umana ha in se una particella divina, e come tale ede- 
stinata alia stessa evoluzione del Cristo.

In questo senso io continuo a scrivere e collaborare sul grande quoti- 
diano di Rio de Janeiro, « O Jornal », grazie all’ospitalila del suo apprez- 
zato direttore Dr. Assis Chateaubriand. Il bisogno urgente di spiritualizzare 
la creatura umana, nel campo razionale, impone il dovere di esporre le 
proprie idee specialmente sulla stampa profana, che e I’ immagine della so- 
cieta presente. E quando non arrivo alia dimostrazione con la stampa, mi 
valgo delle conferenze pubbliche, nel seno della * Internazionale Spiri
t ica* , recentemenie creata. Cosi che la battaglia e continua, vivace, in 
ragione del preraere dei tempi. E in questa giusta battaglia sono validamente 
coadiuvato da parecchi intellettuali spiritisti brasiliani.

Ma, per tornare al nostro tema, quali le argomentazioni moderne a fa- 
vore del « corpo fisico » di Cristo ? Moltissime ; ne citero qualcuna ai lettori.

Giuseppe Mazzini, il purissimo apostolo dello spiritualismo italiano, 
tanto apprezzato dagli Inglesi, scrisse: « Egli giunse alia terra; era l’Anima 
piu piena di amore, piu santamente virtuosa, piu inspirata da Dio e dal- 
I’avvenire, che gli uomini abbiano salutato sulla terra: Gesu! Egli fu l’ Uomo 
che arao tutti, servi, padroni, ricchi, poveri, bramini, iloti, paria. Fu il fon- 
datore di un’epoca emancipatrice dell’ c individuo », l’apostolo dell’unita, 
della * legge • ,  il profeta della uguaglianza delle anime. Noi ci prostriamo 
davanti a Lui come davanti all’ « Uomo » che piu amo fra quanti son noti 
e lo precederono. Egli intravide la Rivelazione dello Spirito attraverso 
1’ « Umanita*. Era quello il * Verbo Eterno » dei mistici di ogni tempo.

E Teofilo Coreni nel l’opera « Lo Spiritismo in senso cristiano * , dopo 
avere deplorato coloro che fanno del Cristianesimo un mondo di favole, di

l i g
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anomalie, di fantasraagorie,. cita Giovanni Evangelista quando afierma:
* Ogni spirito che confessa Gesu venuto in carne, e da Dio ».

R. Steiner in « Verso i Mondi Spirituali » : « Che cosa dice la discesa 
dello Spirito Santo in forma di colomba: Questo h il mio Figlio diletto, 
oggi gli ho dato testimonianza? Questo quadro rappresenta I'ideale umano. 
Esso significa, come la storia di Gesu di Nazareth c ’ insegna, che « in ogni 
uomo e riconoscibile il Cristo ». E  se anche non esistesse nessun Vangelo, 
e nessuna tradizione ci parlasse dell’esistenza di Cristo, pure, dalla cono- 
scenza della natura umana, si dedurrebbc che il Cristo vive nell’U om o*.

Aimee Blech in « Coloro che soflrono » : « Il Cristo crebbe come noi, 
conobbe come noi l’ignoranza, la debolezza, le lotte e le sofferenze, e me- 
diante un lungo pellegrinaggio traverso le eta divenne I’Essere Glorioso che 
adoriamo, il Fondatore e il Capo Supremo della Cristianita, sulla quale Egli 
veglia. Non e piu grande cosi, essendo « divenuto » Cristo, che se lo 
fosse stato ? ».

T . A. Lacey in « Cristo Storico » : « Egli e il ritratto, nei Vangeli po
steriori ritoccato, di un « uomo » mite ed austero, maestro di rigida dot- 
trina in gran parte non conipresa dai suoi discepoli, dai quali chiese so- 
pratutto devozione e fedelta, avviandoli verso una meta piu lontana del loro 
limite visivo. E  il ritratto di un « uomo » del tutto straordinario, che su 
di Se attira l’attenzione del mondo: la figura di « uomo », il quale della 
umanita sorpassa i limiti, eppure luminosamcnte, per ecccllenza, Egli e un 
« Uomo ».

Mario Puglisi, in « Gesu, e il mito di Cristo » : Ma che cosa pensa Paolo 
di Cristo? Egli crede che discende dalla stirpe di David e quindi che era 
entrato in Gerusalemme sotto » spoglie uraane », precisamente come affer- 
mavano coloro che attendevano Gesu ».

Citero anche qualche comunieazione medianica.
William Stainton Moses nel suo mirabile libro * Insegnamenti Spiri- 

tici », tradotto in quasi tutte le lingue del mondo, in una comunieazione di
* Doctor » (filosofo greco Atenodoro) conchiude cosi: « Egli visse una vita 
di solitudine e di raccoglimento, sempre lontano dalle influenze deleteric 
che insidiano l’uomo nel consorzio civile... Egli si approssimo alio stato 
di perfezione e condusse una vita perfetta. Cio indusse gli uomini a desi- 
gnarlo ignorantemente con nomi ch’Egli vieto sempre gli fossero conferiti; 
nonche a contessere intorno alia sua vita ed alle sue opere un velame di 
favole ch’egli sarebbe stato il primo a ripudiare... Egli fu il grande Vicario 
per le comunicazioni tra il mondo spirituale e terreno... Egli non e piu 
tomato sulla terra, salvo dopo il martirio per apparire ai discepoli, ecc., ecc, 
Ora Egli e passato, Spirito fulgidissimo, nelle sfere dell’amore e della gloria, 
che sono il vestibolo della dimora di Di o* .

Inline, H. Dennis Bradley in « Verso le stelle*, lasciando parlare lo 
spirito di « Johannes » (altro filosofo greco): « Ti parlero dunque del Cristo, 
ma non di quello quale Voi concepite, ma quale lo concepiamo noi. Egli 
e figlio di Dio, come lo siete voi. Egli era un grande pensatore: un pro- 
feta anche, ma le sue idee non sono quelle che voi sfruttate. II suo spirito 
non pote penetrare attraverso la densa scorza fatta di egoismi terreni... 
Cristo continua tra noi ad esercitare una grande influenza, ma la sua opera,
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sotto un certo aspetto, e terminata pel mondo. Mi spiego. Egli predico la 
pace, ma alle sue parole segui piuttosto, nel mondo, un aumento di confu- 
sione anziche l’ avvento della pace... Ora, la sua opera e fmita e sorge una 
nuova era in cui gli uomini possono fare a meno dell’ ideale che servi loro 
come guida nelle tenebre. Qui Cristo e considerato come il piu grande dei 
profeti, non come una divinita da adorare, ma piuttosto, amante e filosofo, 
poiche la sua filosofia d ’amore, di sacrificio, e vecchia quanto il mondo... ».

E potrei continuare sulla scorta di innumerevoli altre testimonianze.
Si puo dissentire dal Kardec in tema di rivelazione, ma non si puo am- 

mettere col Roustaing che l’essenza corporea di Cristo fosse, sulla terra, 
fuori delle leggi naturali. I seguaci dello Spiritismo non ammettono il mi- 
racolo e tanto meno il privilegio creatore in determinate creature. Sarebbe 
un’offesa alia massima: N il sub sole novi, che e affermazione divina.

Gesu pud essere giunto a noi, da pianeta a pianeta, in millenario pel- 
legrinaggio, sino alio stato di purificazione che lo condusse a Messia sulla 
Terra; ma quando assunse corpo umano, obbedi alle leggi fisiche della no
stra vita planetaria.

Quando Roustaing afferma che i suoi quattro volumi sono la « rivela
zione delle rivelazioni », noi, con tutto il rispetto dovuto all’ illustre avvo- 
cato e giureconsulto francese, protestiamo contro la divulgazione e la pro
paganda di un Cristo « anormale » ; sia in confronto delle leggi naturali che 
reggono I’universo ed in ispecie il nostro globo, sia in confronto della lo- 
gica che vuoie qualsiasi spirito evoluto per le proprie azioni, piu che per 
privilegio Divino. Dove sarebbe allora la Giustizia del Creatore?

M a r ia n o  R a n g o  D ’ A r a g o n a .

Nota della Dlrezione.

Abbiamo creduto opportuno pubblicare questa relazione di M. Rango 
D ’Aragona perche essa serve a caratterizzare il movimento spiritista in ge- 
nere e quello sud-araericano in ispecie. Il prevalere degli elementi filoso- 
fici e religiosi e tale da accendere questioni sulla natura del Cristo, le quali 
pallidamente rievocano le controversie teologiche dei primi secoli della 
Chiesa. Qui in Europa lo stesso spiritismo piu spiritista ha oramai abban- 
donato simili dibattiti, spiegabili soltanto ai tempi del Kardec e del Rou
staing, quando il razionalisrao si preoccupava, con alquanta superficiality, 
di sfatare le * superstizioni » religiose, e i due citati scrittori si illudevano 
di creare, sulla base del loro spiritismo, un compromesso tra fede e razio- 
nalismo.

Ma da oltre vent’anni la nostra Ricerca ha oramai compreso che le in- 
terferenze e le illazioni teologiche sono premature e come tali dannose. 
Oggi si tratta di dimostrare che i fatti della psicologia sovranormale sono 
veri, si tratta di analizzarli, di studiarli nei loro rapporti con gli altri fatti 
e fenomeni umani e naturali. S ’ intende che da questi fatti non debbono es
sere escluse I’ etica, la filosofia, la religione e la stessa teologia; ma cio 
sotto il loro generico aspetto di discipline psicologiche, sociali e storiche 
non come dottrine costituite per la vita pratica.



IL PADRE GIOVANNI GIOVANNOZZI

II 3 aprile dello scorso anno moriva in Firenze, dove era nato e aveva 
quasi sempre vissuto, il padre Giovannozzi, delle Scuole Pie, scienziato e 
teologo, anima pura ed eletta, maestro impareggiabile, che molte generazioni 
di scolari ricordano con ammirazione e afletto.

Il Giovannozzi fu cssenzialmente uomo di scienza, fisico e astronomo, 
con vasta e profonda coltura nel campo della Filosofia naturale. Succe- 
dendo all’ illustre padre Cecchi, tenne per quasi un ventennio la direzione 
dell’Osservatorio Ximeniano, lasciandola poi al P. Guido Alfani che con- 
tinua con mirabile operosita e dottrina le belle tradizioni dei suoi predecessori.

Inscgnante di Fisica, poi di Filosofia, nel Licco degli Scolopi, il Gio
vannozzi tenne sui piii vari argomenti scientifici, conferenze dotte e geniali, 
e pubblico important articoli di volgarizzazione. Negli ultimi anni fu sua 
principale fatica un Corso di cultura religiosa, o meglio di Filosofia natu
rale cristiana, frequentatissimo, le cui lezioni, raccolte e pubblicate in una 
serie di volumetti, costituiscono forse il suo maggior titolo di benemerenza, 
e danno una chiara idea della sua dottrina, del suo ingegno e del suo animo.

Del suo animo soprattutto. Io credo che i piu alti e difficili soggetti 
della filosofia naturale e della fede cristiana, non siano stati mai presentati 
alia gioventu studiosa con tanta lucidita e precisione, con tanta serenita di 
spirito, con cosi amabile semplicita di parole; la quale ricorda, anche per 
il garbato umorismo che spunta spesso a far sorridere pur faccndo pensare, 
quella del grande Manzoni, autore da Lui prediletto. Lo scienziato scrupo- 
loso, fedele all’esperienza e alia ragione, il sacerdote fermamente credente 
nella parola del Cristo, il filosofo sereno, aspirantc alia verita, il gentiluomo 
cavalleresco e signorile cogli avversari, il maestro paziente e indulgente, 
I’ uomo di cuore generoso che ha palpiti per ogni cosa bella e buona, per 
I’ umanita agitata e sofierente e per la Patria nostra travagliata e gloriosa, 
si fondono in questc belle pagine, e la figura di Lui, anche per chi non 
ebbe la fortuna di conoscerlo, ne balza tuori luminosa e amabilissima.

La sua parola non soltanto istruiva ma innalzava e consolava, appor- 
tando serenita ed equanimity. Il segreto del fascino del suo insegnamento 
consisteva in una sublime scrupolosita di coscienza, in un sentimento sacro 
dei diritti della verita, per cui Egli non afiermava mai cosa di cui non fosse 
convinto, e senza mai nascondere le difficolta o sorvolare i punti scabrosi, 
con la solita diplomazia rettorica cosi cara agli oratori sacri e profani ed 
anche a mold filosofi e scienziati.

Rispettosissiino del dubbio sincero, di ogni dottrina ragionevole e me- 
ditata, si sente che l ’ombra del dubbio e il pensiero della possibility del- 
1’ errore e passato piu volte sopra di Lui; si sente che certe dottrine av- 
versarie non le ha respinte senza lotta.
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Ai buoni argomenti Egli rende sempre leale giustizia, ammettendo sempre 
la buona fede: diventa severo e caustico solamente contro la presunzione 
ostinata, contro l’ ignoranza mascherata da scienza, contro le fantasticherie 
affermate senza prove e inalzate al grado di assiomi e dogmi.

Qualche passo delle sue conferenze, benche passato sotto V imprimatur, 
fara probabilmente arricciare il naso a qualche teologo intransigente. Ma a 
torto; perche proprio queste sue uscite, questi scatti spontanei, hanno la 
maggiore efficacia persuasiva sui lettori, rivelando la sincerity assoluta di 
un’anima alta e onesta, in cui la dottrina e pari all’urailta, e la cui fede, 
per quanto fermissima, di fronte all’enorme mistero dell’universo non as
sume mai atteggiamento di presunzione orgogliosa e di infallibility.

Combattendo le dottrine dei Teosofi sulla personality di Cristo, che pur 
essi chiamano ambiguamente divino Maestro, il Giovannozzi, rompe 1’equi- 
voco, esclamando: « Gesu e divino perche e Dio. Se si, felici noi che vi- 
viamo in Lui e per Lu i ; se no, noi infelici che ci siamo attaccati ad una 
creatura, destinata come noi ad essere riassorbita nel gran tutto ». Parole 
alte e franche che ricordano quelle di San Paolo: « Se Cristo non h risorto 
e vana la nostra fede ».

Altri ha giy detto e dira piu degnamente di me del P. Giovannozzi. Io 
ho voluto ricordarlo in questa Rivista, perche Egli che affronto tutti gli ar
gomenti, non ebbe paura dello Spiritismo, e tratto l’ arduo problema, con la 
sua consueta chiarezza e serenita, senza rispetti umani o pregiudizi profes
sional!. Il sesto volumetto del suo Cor so di Cultura religiosa ha per titolo 
It Mondo invisibile, e tratta degli Angeli buoni e roali, del Medianismo, del- 
1’Occultismo, della Teosofia.

Tutti questi argomenti sono presentati ed esaminati, come e naturale, 
dal punto di vista cristiano, ma con quanta larghezza d’idee, con quanta 
prudenza, con quanta luce di ragione e di sentimento!

Quali che siano le idee di chi legge, la lettura di queste pagine si fa 
con profitto pari al diletto: vi si sente una mente superiore, e viene il de- 
siderio di conoscere tutto il pensiero e la dottrina dell’Autore attraverso 
la serie corapleta delle sue lezioni.

Il vero uomo di scienza, che comprende e rispetta il valore dell’ espe- 
rienza anche nelle altrui testimonianze, apparisce subito dalle prime pagine 
del capitolo sullo Spiritismo: « Io non ho mai assistito di persona ad espe- 
» rienze spiritiche, ma non per questo mi sara impossibile parlarvene con 
< cognizione di causa. Nei diciotto anni che fui direttore di un osservatorio 
« non vidi mai un ecclisse totale di sole; ma non mi farete il torto di cre- 
« dere che io non possa parlarne, anche a degli astronomi, con assai se- 
« riety. Non e necessario averne viste; basta aver seriamente e coscienzio- 
c samente attinto ai libri degli osservatori originali... Voi ascoltatemi... co- 
« minciamo dall’esporre i fatti con tutta chiarezza ».

Quale esempio per tanti scienziati che han negato e continuano a ne- 
gare la realta dei fenomeni spiritici, anche contro I’esperienza dei loro col* 
leghi piu autorevoli, perche non inquadrandosi tali fatti nel sistema della 
loro filosofia, fa loro comodo non occuparsene e fingere di ignorarli! Quante 
inutili polemiche si sarebbero risparmiate, e forse quanto progresso si sa- 
rebbe fatto in piu di mezzo secolo, se tutti gli scienziati, di fronte ad espe-
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rienze concordi ripetute centinaia di volte, avessero preso l’atteggiamento 
del P. Giovannozzi.

II quale, prendendo come esempio la fenomenologia della Paladino, e 
citando il Visani Scozzi, il Barzini e altri osservatori, descrive sintetica- 
mente, con molta precisione, il cotnplesso vario delle manifestazioni. Senza 
nascondere che « v ’e in tutto cio un cumulo di incognite che ci spaventa » 
inclina a cercare nei fenomeni piu semplici una causa fisiologica, eccezio- 
nale ma naturale, senza escludere, in questi e piu negli altri casi, l’ intervento, 
di intelligenze occulte. « Ho lealmente cercato — Egli scrive — tutte le vie 
per non collocare i fenomeni medianici e spiritici fuori dell’ambito di na- 
tura. Credo che gran parte di essi vi rientrino; ma dato alle cause naturali 
tutto il loro posto, esteso quanto piu e possibile il loro dominio, ci resta 
ancora da riempire un gran vuoto. Grandi incognite rimangono, e non solo 
nell’ordine fisico, ma anche e piu ncll’ordine intellettuale e morale, dal 
quale le vie d’uscita sembrano chiuse ». Egli inclina in certe manifestazioni 
a vedere l’azione di spiriti mali; ma ben lontano da certi scrittori cattolici 
che vedono il  diavolo dappertutto, si esprime con molta prudenza e riserva.

Relativamente alle comunicazioni scritte, il P. Giovannozzi dice: * Ce 
n’e per tutti i gusti. Ma il caso piu frequente e che rispecchino la mentalita 
del medio e degli interroganti, e siano percio mediocrissime e comunissime. 
In un libro d’un ottimo galantuomo e buon cristiano (T. C o r e n i , L o spi- 
ritismo in senso cristiano. Torino, 1880) persuaso di ricevere ogni giorno 
delle comunicazioni da spiriti superiori, trovo una quantita di buoni di- 
scorsi, di buone esortazioni (un po’ noiosine, veramente, e percio non ve 
le trascrivo) che non disdirebbero in bocca ad un buon parroco di oam- 
pagna, nei suoi vangeli domenicali. E  portano in fondo nientemeno che 
queste firme: Sekastiano, Paolo, Teresa, Cottolengo, Caterina da Siena, Cam- 
millo Cavour, Massimo D 'A seglio  (L'autore era pieniontese e si sente). Eh 
via! prescindendo anche da questa curiosa amalgama di personaggi cosi di- 
versi, c’era forse bisogno di un tal collegio d’anime, per dirci delle cose, siano 
pur buone, ma che possiamo trovare nei piu modesti libri di devozione?».

Dopo un capitoletto su\V Occul/ismo, trattato con la solita lucidita e fran- 
chezza, il Giovannozzi ne consacra uno alia Teosofia. Non occorre dire che 
il nebuloso misticismo orientate di questa dottrina e da Lui giudicato, come 
puo giudicarlo uno spirito latino non che cristiano, ma con grande equa
nimity. Dopo un cenno biograhco sulla Blavatskv e sulla Besant, il P. G. 
presenta i principi fondamentali della teosofia, riconoscendo lealmente, che 
« in niente repugnano ad ogni timorata coscienza ». Ma il contrasto fra la 
Teosofia e il Cristianesimo si manifcsta subito nei concetto di Dio e di 
Gcsu Cristo, nella finalita della vita uraana, prescindendo da una cosmo- 
gonia cervellotica che va assai poco d’accordo con le piu sicure nostre co- 
noscenze scientifiche. Quanto alia rincarnazione, ecco — dice il P. Gio
vannozzi — un punto che pur non accettandolo, bisogna esaminare e discu- 
tere sul serio, perche da certi punti di vista appare giustificabile alia ragione, 
e da certi altri ha per alleato il sentimento.

« La Teosofia crede di rendere omaggio alia giustizia che govema il 
mondo, dicendo che il bene e il male sono rigorosamente distribuiti a cia- 
scuno secondo i propri meriti, e che vano e parlare di misericordia, di
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perdono, di compenso, di redenzione. La ferrea legge del Karma non soffre 
eccezione, o, per dirlo in termini poveri, chi rompe paga. Ma badate bene 
che questo concetto si ritorce contro i suoi stessi maestri. Se infatti la serie 
delle vite successive di ciascuno e legata da ferrea necessity, ne consegue 
che tutte discendono in conclusione dalla prima, ed in quella erano per 
cosi dire potenzialmente tutte racchiuse.

« O perche sin dalla prima prova le diverse anime presero di versa via ? 
Non avendo nulla da scontare di prove antecedent^ differirono dunque per 
diversa distribuzione di doni, di beni o di virtu da parte di Dio, e il pro- 
blema ricomparisce intatto, trasferito alle origini dell’ umanita ».

c D’altra parte nel Karma, rigorosa catena di effetti e di cause, entra o 
non entra anche la liberta umana ? Se non v’entra, il progressive perfezio- 
namento d’ogni anima e necessario e inevitabile, e non puo chiamarsi vero 
perfezionamento morale. Non e piuttosto una specie d'avansamento in car- 
riera, come l’aumento di un decimo dello stipendio ogni tanti anni di ser- 
vizio ? Se invece fra quelle cause c ’entra la liberta, chi ci assicura del buon 
resultato? Non potrebbe avvenire come di un povero nostro scolaro che non 
riusciva a prendere la maturity, perche una volta bocciava in italiano, una 
volta in matematica, ora agli scritti, ora agli orali? £  non sara cio tanto 
piu probabile, in quanto che nessuno, venendo in questo mondo a rincar- 
narsi (ossia a dar l’esame di riparazione) porta con se il quadro dei punti 
dell’esame antecedente? Fuor di metafora, se non sa quali furono, le con- 
dizioni, i meriti o i demeriti, almeno deU’ultima sua esistenza, come fara 
a regolarsi in quella attuale ? Quel povero scolaro prese finalmente la ma
turita perche gli esaminatori ne ebbero compassione; ma se c'era anche per 
lui la legge del Karma, cioe della giustizia assoluta, egli sarebbe diventato 
vecchio prima di esser maturo! ».

Continuando, il P. Giovannozzi dichiara lealmente che la ragione prin- 
cipale e semplicissiraa per cui i cristiani veri non possono accettare la rein- 
carnazione, e che essa non fa parte dell'insegnamento di Gesu. E a tal pro- 
posito rispetto alia personality del Cristo, esce in quelle aperte e forti pa
role che sopra ho riportate.

£  sulla interpretazione teosofica e nirvanica dei Sacramenti conclude con 
queste non meno aperte e profonde: « Le formule e i riti sono venerabili 
e sacri, ma soltanto in vista della verita sottostante. Che farcene quando 
dovessero significare tutt’altra cosa da quello che significano nella mente di 
chi li ha istituiti? Noi non vogliamo mutare, del Cattolicismo, ne la so- 
stanza ne la forma: ma, quando mai, potremmo piuttosto accettare d’espri- 
mere in nuove forme l’antica sostanza che non viceversa ».

Il Padre Giovannozzi, non ha portato ai moderni studi metapsichici 
nessun contributo di osservazioni e teorie personali; ma il suonome merita 
di esser conosciuto, anche fra i cultori di questi studi, perche Egli ha dato 
a molti un memorabile esempio. Prima, dimostrando che oggi non si puo 
piu escludere i fenomeni medianici, dal campo scientifico, filosofico, reli- 
gioso, negandoli o fingendo ignorarli; poi, trattandone con seria dottrina e 
critica serena, onesta, garbata, anche portandovi ferme convinzioni perso
nali lealmente dichiarate. Cosi fossero tutti i nostri avversari!

C a r l o  D e l  L u n g o .
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Nota alia Seduta di Genova del 22 Ottobre 1928.
La relazione di questa notevole seduta medianica, scritta dall’avvocato 

S. A. Frazzetto, e pubblicata nel fascicolo di gennaio di « Luce e Ombra », 
e in tutto conforme alia verita dei fatti. Vi e solamente una inesattezza che 
credo opportuno rilevare.

II Frazzetto, quando scrive che la voce delPentita Everett venne da terra 
e quasi risono fra le sue gambe, cade in un piccolo errore scambiando il 
ricordo delle sue impressioni. La voce chiara e fortissima che, senza la 
tromba, pronuncio le tre parole inglesi di saluto, proveniva dall’alto e pre- 
cisamente dall’angolo del soffitto situato alia destra del Marchese C. S. La 
voce che veniva dal basso, cioe a circa mezzo metro da terra, in mezzo al 
nostro circolo, essa pure senza tromba, fu quella dell’entita Rabelais che 
parlo chiaramente in francese.

Tengo a fare questa piccola osservazione per due ragioni. In primo luogo, 
per dimostrare che i fenomeni si presentarono con tale setnplice e obiettiva 
evidenza da permettere anche sottili rettificazioni di fatto, del genere di 
questa. Poi, per dichiarare che, mentre Paw . Frazzetto, come egli stesso 
dice, era rimasto molto commosso per il saluto personale rivoltogli da Cri- 
sto d’Angelo nel suo linguaggio nativo, io, che non ebbi alcuna ragione di 
commozione, ma soltanto di grande sorpresa, poiche per la prima volta ascol- 
tavo le voci dirette, seguivo la successione dei fenomeni con calma assoluta 
e con vigile attenzione.

E a mio avviso, a quella seduta conferisce speciale valore e importanza 
la sua iraprovvisazione. II Marchese C. S. non era medianicamente in buone 
condizioni e anzi gli era stato prescritto il riposo: fu solamente per soddi- 
sfare il nostro desiderio che egli cortesemente consent! a fare la seduta, di 
che gli espressi e gli rinnovo vivissima riconoscenza. Egli era solo, cioe 
senza i suoi soliti coadiutori medianici. II circolo assai numeroso era for- 
mato quasi totalmente da elementi nuovi ed eterogenei. Noi stessi prepa- 
raimno la stanza, sgombrandola di alcuni mobili. All’ultimo momento arri- 
varono il graminofono e la tromba. Io confesso che, tenendo conto di tutte 
queste circostanze, mi aspettavo poco o nulla. Invece, dopo appena un quarto 
d’ora, comincio il vento fresco, la tromba si alzo a volo e attraverso di essa 
si udi la prima voce.

A proposito degli agglomeratl di plume.
Quando in Luce e Ombra del 1927 apparvero alcuni scritti, in vario 

senso, sopra gli agglomerati di piumc, considerati come azione spiritica, io 
ebbi la reminiscenza che questo fenomcno era anticamente conosciuto e
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attribuito alle arti delle (attucchiere; ma allora non mi fu possibile precisare 
questo ricordo. Cio posso fare oggi, citando un triste episodio di barbarie 
e superstizione, in cui il detto fenomeno e storicamente documentato.

Si tratta della condanna, come strega, di una infelice donna, alia quale 
con parole di sdegno e di pieta allude il Manzoni nel Capitolo 3 1 0 dei 
Promessi Sposi. II fatto e narrato, con documenti, nella Sloria di Milano 
di Pietro Verri (1), alia quale attinse il Manzoni.

Questa disgraziata, certa Caterina Medici, era in Milano, domestica del 
Senatore Melzi, quando costui si ammalo di violenti dolori di stomaco, con- 
tro i quali nessuna cura valeva. Sciaguratamente capito in casa un tal ca- 
pitano Vacallo, il quale gia aveva avuto come domestica la Caterina e ne 
era stato follemente innamorato, tanto da pensare che essa gli avesse fatto 
un maleficio amoroso.

Basto questo racconto perche la poveretta fosse accusata di avere stre- 
gato il Senatore Melzi, provocando la sua malattia. Due figlie di lui, mo
nache, saputo il fatto, si fecero portare i cuscini del suo letto e vi trova- 
rono « nodi di piume e filo , con pezzetti di carbone » i quali portati al curato 
di S. Giovanni, che era esorcista, furon giudicati opera diabolica di stre- 
goneria, e furono poi bruciati coi relativi esorcismi nella camera del Sena
tore, al quale durante l’abbruciamento crebbero i dolori. II dottissimo medico 
Lodovico Settala, con una sua perizia, confermo l’accusa, e la sventurata 
Caterina, resa rea confessa col solito mezzo della tortura, fu con altri tor- 
menti condotta al rogo, in piazza della Vetra, il 4 Marzo 16 17 .

Resta dunque provato che gli agglomerati di piume e le trecce di crini 
e fili, son cosa vecchia e notoria. Ed e certo che del fenomeno e delle 
opinioni su di esso si troverebbero altre numerose testimonianze sfogliando 
i tristi libri che trattano del Maleficio, e le fosche dolorose pagine dei pro- 
cessi contro le streghe.

C a r l o  D e l  L u n g o . * II

(1) Milano 1824 5, tomo 4°, p. 152 e seg.

II libero arbitrio.

Non mi e incognito come mold hanno avuto ed hanno opinione, che 
le cose del mondo sieno in modo governate dalla fortuna e da Dio, e che 
gli uomini con la prudenza loro non possino correggerle, anzi non vi ab- 
bino rimedio alcuno: e per questo potrebbero giudicare che non fusse da 
insudare molto nelle cose, ma lasciarsi governare dalla sorte. Questa opi
nione e suta piu creduta ne’ nostri tempi, per la variazion grande delle 
cose che si son viste e veggonsi ogni di, fuor d'ogni umana coniettura. Al 
che pensando io qualche volta, sono in qualche parte inchinato nella opi
nione loro. Nondimanco, perche il nostro libero arbitrio non sia spento, 
giudico potere esser vero che la fortuna sia arbitra della meta delle azioni 
nostre, ma che ancora ella ne lasci governare I’altra meta, o poco meno, 
a noi.

M a c h i a v e l l i .
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Enrico Morselli.

Di Enrico Morselli, che un nostro egregio collaborator degnamente com* 
memora in altra parte del presente iascicolo, desideriamo ricordare il giu- 
dizio che, in merito alia sua attivita nel campo della Ricerca Psichica, 
pronuncio Cesare Lombroso in Luce e Ombra, nel 1908 (1). II Morselli 
aveva pubblicato i due volumi sulla Palladino col titolo Psicologia e S p iri- 
tismo e Cesare Lombroso ne scrisse per noi un’ampia recensione tanto piu 
importante in quanto in essa dichiarava esplicitamente di aderire all'ipotesi 
della sopravvivenza, negata, anche teoricamente, dal Morselli. Dopo avere 
avvertito che, nel proposito stesso dell’ A ., l’opera del Morselli non era «un 
trattato sistematico e nemmeno una vera monografia scientifica », il Lom
broso aggiungeva:

« Ma il lettore anche il piu serio, non vi perde nulla; vi guadagna anzi 
di istruirsi piu lietamente attraverso lo scetticismo spesse volte ridanciano, 
anche crudele, che accompagna l’osservazione dei fenomeni piu singolari; 
e assicurato cosi dell’ imparzialita dell’ autore che, se si spinge spesso oltre 
il necessario per rassicurare il lettore che egli non e infarinato di eresia 
spiritica, mai pero giunge fino a negare i fenomeni quando li ha osservati, 
per quanto poi tenti contorcerli secondo le sue idee ».

Ma il disscnso in fatto di interpretazione e di metodo, non impediva al 
Lombroso di giudicare, imparzialmente, 1’opera del Morselli « un vero ponte 
monumentale intermedio fra la scienza psichiatrica classica e la futura scienza 
spiritica ».

L ’anno seguente Cesare Lombroso moriva, e Luce e Ombra dedicava al- 
1’ insigne maestro un fascicolo speciale (2). Ed Enrico Morselli, dopo averlo 
ricevuto, scriveva fra I’altro, al nostro Direttore, in data 25 dicembre 1909: 
« Eccellentc I’ idea di ristampare quel lavoro giovanile sul Cardano (3). Io 
sono chiamato a dire di Lombroso all’ Universita Popolare, ma non dimen- 
tichero (come feci al Congresso Neurologico in ottobre) la parte degli studi 
spiritici; dimenticanza di cui si sono resi colpevoli molti, parlando del 
Maestro, non io, neanco nel cenno telegrafato al Corriere della Sera il 
giorno dopo la morte ». 1 2 3

(1) Vedi, anno 1908, pag. 2*7-82.
(2) Fascicolo doppio, novembre-dicerabre 1909.
(3) Allude alio scritto Su la patnia d i  Cardano, pubblicato dal Lombroso, non an- 

cora ventenne (ottobre 1833) e che conteneva, in germe, la teoria svolta piO tardi ne 
L'uomo d i genio .
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Queste parole, che testimoniano il coraggio intellettuale e la rettitudine 
scientifica di Enrico Morselli, potrebbero essere oggi ripetute per la sua 
morte. Spiace sopratutto che sia stato possibile il fatto che, proprio l’arti- 
colo commemorativo pubblicato nel Corriere della Sera, a firma Dott. Ry, 
si chiuda con le seguenti parole:

» Il Morselli si occupo anche assai di spiritismo, essendosi convinto 
della realta delle facolta medianiche della Eusapia Paladino: egli elaboro 
a tale proposito una teoria a base di una energia nervosa di natura spe- 
ciale, alia quale sarebbero dovuti i cosidetti fenomeni di materializzazione 
e gli altri, che costituiscono, al dire di quelli che vi credono, le compo- 
nenti fisiche dei fenomeni spiritici. Ma piu tardi si e accertato che la Pa
ladino era una volgare ciurmatrice, sicche la massima parte della non lieve 
fatica di scrittore e di propagandista che il Morselli ha speso in questo 
campo e poi risultata vana ».

Parole nelle quali l’ incompetenza dell’autore si rivela talmente formi- 
dabile da sbalordire anche noi che, in fatto di collaborator! scientifici da 
giornali quotidiani, che per il maggior diletto dei lettori strombazzano * sco- 
perte» che hanno la celebrity di un’ora, ne sappiamo qualcosa.

Albert von Schrenck-Notzlng.

II 12 febbraio u. s. e morto, a Monaco di Baviera, in seguito ad ope- 
razione di appendicite, il Barone dott. Alberto von Schrenck Notzing.

Era venuto alia nostra Kicerca dal campo della psicopatologia e si era 
specializzato nello studio della medianita a eflfetti fisici, raggiungendo, an
che tra noi, grande notorieta sopratutto per le sue esperienze con la me
dium francese Marta Beraud (Eva C.) alle quali aveva consacrato il poderoso 
volume Materialisations-Phaenomene (Miinchen, Reinhardt 1914) cui seguirono 
altri libri: Psysikalische Phaenomene des Mediumismus (Id. id. 1920) ed 
Experimente der Fernbeutegung (1924) (1) e infine il volume collettaneo da 
lui stesso promosso : Die Psysikalisc/ien Phanomene der Grossen Medien (1926).

Questi libri rispecchiano la sua grande attivitA di studioso e di organiz- 
zatore di esperienze per le quali viaggio, si pud dire, gran parte dell’ Eu- 
ropa, partecipando anche ai diversi Congressi per le Ricerche Psichiche. 
Merita pure di essere ricordata la sua collaborazione al periodico Zeitschrift 
f i ir  Parapsychologie di Lipsia.

Sua principale preoccupazione fu quella di rendere plausibile la Ricerca 
agli ambienti universitari ed accademici, e in questo senso, favorito dal suo 
stesso abito mentale e dall’ ambiente accademico in cui viveva e sul quale 
precipuamente voleva influire, fu portato a ridurre i valori della fenomenologia 
medianica in una sfera che, francamente, possiamo definire materialista. Spe- 
rimentatore rigoroso, fu troppo facilmente portato a criticare le esperienze 
altrui, il che non valse a risparmiargli, da parte dei consessi scientifici,

(1) Dai material! di questi due ultimi volumi, l’ Autore trasse il complesso dell’ edi- 
zione francese: Les Phenomencs physiques de la mediumnite, con prcf. di Carlo Kichet, 
e che fa parte della Bibliotheque Intern, de Science Psvchique diretta dal Sudre (Paris, 
Payot X 9 25) .
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disconoscimenti, anche claraorosi, in merito ai risultati delle sue stesse espe- 
rienze.

In fatto di interpretazioni e di metodi, non lievi furono i nostri dissensi, 
che avemmo occasione di manifestare e di deplorare piu volte, sopratutto 
nel 19 1 1 ,  nella circostanza di un suo soggiomo in Italia. Ma le opposte 
direttive non ci impedirono mai di apprezzare I’attivita dell’ illustre studioso, 
il quale, non bisogna dimenticarlo, ha combattuto per oltre un ventennio 
a favore della realta della fenomenologia medianica e alio scopo di conferire 
dignita di scienza alia Ricerca Psichica, nella quale, esempio rarissimo e tanto 
piu encomiabile, aveva oramai concentrate tutta la sua attivita e la nobile 
passione della sua mente.

Armando Pappalardo.

E morto Armando Pappalardo, Socio onorario, dalla fondazione, della 
nostra Society di S. P. Egli aveva compreso e difeso la Ricerca Psichica 
dagli anni meno propizi per la medesima e a lui si debbono i manuali 
Hoepli sulle nostre materie: Spiritismo (i» ediz. 1898, 6* ed. 1922); La  
TeUpatia (1* ed. 1899, 4s ed. 1922). Nella stessa collezione hoepliana egli 
pubblico anche, nel 1910, un Dizionario d i Scienze Occulte. '

L u c e  e  Om b r a

Donde vlene il futuro?

Se noi guardiamo molto lontano nell’awenire e cerchiamo di rappresen- 
tarci le generazioni future e i loro milioni di individui cost diversi da noi 
per i loro usi e i loro costumi, poi, improvvisamente formuliamo questa do* 
manda: « Donde potranno venire tutti questi esseri? Dove sono in questo 
momento? Dove c la matrice di questo nulla, gravido di mondi, che li ri- 
cetta ancora?*. Non ci sarebbe da sorridere a tale domanda e la risposta 
da dare non sarebbe forse questa: « Dove sarebbe tutto cio, se non dove, 
da tutta l’eterniti, il reale e e sara, cioe nel presente, con tutto cio che 
contiene, e di conseguenza in te, cieco interrogatore? »

*
* *

Il vero simbolo della natura e sempre e dovunque il circolo, poiche 
esso rappresenta il ritorno: tale e, in effetto, la forma piu generate nella 
natura; essa la applica a tutto, al cammino delle costellazioni come alia 
nascita e alia morte degli esseri organizzati; e per questa forma soltanto 
che si stabilisce, malgrado la fuga incessante del tempo con tutto il suo 
contenuto, la possibility di un’esistenza permanente, altrimenti detta, della 
natura.

** *
Io debbo anche citare un notevole passo di * Jacques le fataliste » di 

Diderot: Un immenso castello, sul cui frontone si leggeva: * Io non ap- 
partengo a nessuno e appartengo a tutti: voi ci eravate prima di entrarvi, 
voi ci sarete ancora, quando ne sarete usciti». '

Schopenhauer.
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A proposito di esperienze psichiche neile Catacombe romane.

Nella rivista Psychic Research di New York, organo della American So
ciety fo r Psychical Research, il sig. Harry Price, redattore del notiziario in- 
temazionale della rivista stessa, pubblica una relazione di esperimenti che 
egli avrebbe fatti con una « medium* romana nelle Catacombe di San Cal* 
listo e di Sant’ Agnese in Roma.

La rivista The Two Worlds di Londra, alia sua volta, d i una relazione 
della Conferenza tenuta dal Price sullo stesso soggetto nella « Queen’s Gate 
Hall » di Londra il 6 novembre 1928, sotto la presidenza del gesuita Padre 
Herbert Thurston.

Il Price si rivela un conoscitore poco profondo di Archeologia cristiana 
e non sono poche, ne lievi, le inesattezze in cui egli incorre. Ma non sono 
questi il luogo o I’occasione di rilevarle; qui ci limitiamo all’ argomento psi- 
chico.

La « medium » procurata dall’A. in ambiente romano, introdotta nella 
catacomba di Sant’Agnese, dopo quindici minuti sarebbe caduta in uno 
stato di semi-trance, e avrebbe annunziato con voce alterata che Sant’Agnese 
era presente: quindi avrebbe descritto numerose scene successive di visioni, 
come di quadri, riflettenti la vita e il martirio della Santa.

Il punto in cui piu notevolraente la visione medianica si allontana dalla 
versione tradizionale e quella della morte della Santa, che sarebbe avvenuta 
per opera di due centurioni briachi sulla via Appia, presso la chiesetta at- 
tuale « Doraine, quo vadis », anziche per sentenza del Prefetto. Le altre scene 
aggiungono dellc varianti alia versione tradizionale, piu che opporsi ad essa: 
e lo stesso H. Price riconosce che non gli e possibile precisare fino a qual 
punto il * medium » possa avere attinto al suo subcosciente le varianti che 
se ne allontanano.

Con una visione, la nona, un elemento positivo d’ informazione suscetti- 
bile di controllo, e con ogni verosimiglianzaestraneo affatto aliacoscienza oalia 
subcoscienza del «medium* si inserisce nellaserie dei quadri: la scena cioe del 
sotterramentD fatto da un gruppo di cristiani agli ordini di Sant’ Agnese, in 
una localita presso la chiesetta « Domine, quo vadis >, di un notevole nu- 
mero di pergamene, statuette di bronzo, oggetti d’oro, una pesante catena 
d ’oro, ecc., scena chiusa da una formola di consacrazione letta dalla Santa 
mentre il gruppo e ginocchioni.

Non preci.siamo i particolari topografici per non pregiudicare le ricerche 
che il Price si propone di fare del tesoro il cui discoprimento egli afferraa,
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e possiamo anche convenirne, senza dividere le sue speranze, « sarebbe un 
trionfo per il valore scientifico delle ricerche psichiche».

Tralasciamo altri particolari dell’esperienza medianica per esporre, in- 
vece, qualche osservazione circa il fatto che il Price abbia potuto compiere 
esperimenti di tal genere nelle Catacombe romane. L ’ A. asserisce di averle 
eseguite, non solo col permesso, ma col piu vivo interessamento delle auto- 
rita ecclesiastiche. Ora per chiunque conosca, in merito, la tradizione e la 
dottrina cattolica, l’ affermazione del Price merita le piu radicali riserve. F. 
molto probabile che i preposti alia custodia delle catacombe di S. Agnese 
e di S. Callisto, siano stati — ben s’ intende involontariamente da parte del 
Price — sorpresi nella loro buona fcde, tanto piu quando si considerino le 
testuali parole che il Price alferma di avcre rivolte a un soprastante della 
chiesa di S. Agnese, e cioe che egli voleva fare alcuni esperimenti di ca- 
rattere puramente scientifico; e cioe che « era interessato a stabilire la dif- 
ferenza di temperatura tra Fatmosfera eslerna e quella nell’ interno delle ca
tacombe e se la presenza di un medium in trance avrebbe permesso di regi
stra r  qualche diversita*.

Non e improbabile che, tanto nell’una quanto nell'altra catacomba, I’af- 
fare delle misurazioni atmosferiche abbia indotto in equivoco i custodi.

Certo e che, come da informazioni da noi assume ci risulta, le asserzioni 
del Price circa una consapevole assistenza e partecipazione ecclesiastica ad 
esperienze medianiche, non sono convalidate da coloro che egli menziona. 
Di pin, ci risulta che, in seguito ai suoi articoli e alle sue conferenze sul 
tenia, qualche autorita cattolica inglese ha chicsto informazioni a Roma, e da 
Roma e stata diramata una smentita che non ci meraviglieremmo, all’oc- 
correnza, di vedere pubblicata.

Siamo spiacenti di dovere accennare a tutto c io ; ma dobbiamo farlo, 
non solo in omaggio alia verita, ma anche per il fatto che il Price ci ha 
menzionati, lodando l’affabilita del nostro Direttore A. Marzorati e del Se- 
gretario di redazione, A. Bruers, i quali si sarebbero dimostrati * estrema- 
mente spiacenti >, « assai dolenti » di « non poterlo aiutare a procurarsi un 
medium », aflermazione verissima, purche si aggiunga che l ’uno e l’altro, 
non solo non avrebbero mai secondato, anche potendolo fare, le esperienze 
specifiche del dott. Price; ma non nascosero al Price stesso il loro giusto 
scetticismo circa I’asserita autorizzazione d’accesso alle catacombe per scopi 
estranei al culto.

Non e questa la prima volta che studiosi stranieri vengono in Italia con 
I’aria di sapere o di poter far cio che noi non possiamo, o non vogliamo 
fare, diffondendo poi all’estero descrizioni inesatte dei nostri ambienti scien
tific! e culturali.

Vogliamo anche dire di piu. Noi teniamo la nostra Riccrca.in altissimo 
concetto; tale cioe, da non considerarla inferiore a qualsiasi altra disciplina 
sciemifica, ma abbiamo anche il senso dei rapporti e delle convenienze, e non 
crediamo che, per esperienze di psicometria, i luoghi sacri, soggetti a visite 
continuate del pubblico e alia vigilanza di istituti tutt'altro che simpatizzanti. 
con le nostre ricerche, siano i piu adatti.

L a Redazione.
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11 fluido umano.

Rene Sudre ha pubblicato in L e Jou rn al del 2 gennaio 1029 l’ articolo: 
Un stick d ’experiences et d'illusions sur le Jluide humain.

Questo scritto, interessante come tutto cio che e opera del Sudre, riassu- 
me brevcmente le esperienze compiute sino ad oggi per accertare I’ esistenza 
di « radiazioni » uraane — dal « fluido magnetico » del Mesmer atle « radio- 
onde cerebrali » del Cazzamalli. A proposito di quest’ ultiino, le cui ricerche 
sono ben note ai lettori di Luce e Ombra, egli scrive testualmente: « I ra- 
dioelettricisti, che conoscono le fantasie di queste onde, non hanno preso 
sul serio la nuova scoperta » . Osserviamo eti passant che l’ aflermazione con- 
trasta alquanto con la sertitd e con la larghezza, invero lodevoli, con le 
quali la Revue Mctapsychique, di cui il Sudre fu magna pars, ha ospitato gli 
scritti del Cazzamalli e le discussioni che ne seguirono (cfr. Revue cit., 1925, 
n. 4, p. 2 15 ; n. 5, p. 326 segg. ; 1927, n. 3, p. 19 6 ; n. 4, p. 290). Ci sia 
lecito, ad ogni modo, richiamare l ’attenzione dei radiotecnici sulla necessity 
che essi (ed in particolare lo specialista che coadiuvo il Cazzamalli netle sue 
esperienze) dichiarino una volta per tutte che le « radiazioni » registrate non 
possono essere attribuite a cause estrinseche, come interferenze o simili; e 
che, anche dal punto di vista della radiotecnica come tale, le affermazioni 
del Cazzamalli meritano conferma. Questo diciamo, beninteso, non per ne- 
gare o anche soltanto per dare con riserva la nostra flducia al Cazzamalli, 
ma affinche non possano piu sussistere dubbi, da chiunque espressi, sulla 
positivita delle esperienze in questione, e affinche gli stranieri, soprattutto, 
non debbano considerarle come inconcludenti e prive di valore.

L ’articolo del Sudre, a parte quanto si riferisce al Cazzamalli, rivela un 
diffuso pessimismo circa la possibility di accertare e di studiare il supposto 
« fluido » (anche il termine « illusions », del titolo, e singolarmente scet* 
tico...). Troppo lungo sarebbe esporre i motivi per i quali noi non condi- 
vidiamo i dubb! del Sudre; ci basti ricordare: le interferenze, difficilmente 
negabili, dei fattori causali nell’ ipnosi — le esperienze del de Rochas (ram- 
mentate solamente di sfuggita nell’articolo del Sudre), ecc. Tali fatti, che 
citiamo ad uso esclusivo di sperimentalisti come il Sudre, non hanno del 
resto alcuna speciale importanza agli occhi di chi, come noi, sia, per mold 
motivi di altro ordine, convinto della possibility di sviluppare e di controllare 
un’azione diretta dell’uomo, al di fuori dei « sensi » ordinart, sulla realta 
empirica.

E. Servadio.

L ’eco delle “  vocl dlrette „ in Italia.

La maggior parte del numero di Gennaio-Marzo della Psychic Science e 
consacrata alle sedute, nelle quali il Marchese C. S. e la Signora Fabienne 
Rossi, fungenti da < medium » principal, e Cristo d’Angelo da Guida in
visible, si sono avute quelli potenti manifestazioni di personality e di energie 
spirituali che i lettori di « Luce e Ombra » in gran parte conoscono, per 
cui il contributo dell’Italia alle ricerche metapsichiche torna ad essere alta- 
mente apprezzato all’estero, ricongiungendosi al periodo aureo della Eusapia 
Palladino.
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La direzione della Rivista, nel presentare il ricco materiale preparato con 
la collaborazione dei van partecipanti alle sedute, specie dalla Sig.a Gwen
dolyn Kelley Hack, da Miss E . M. Bubb, e dal Prof. Bozzano, fa notare, 
con una nota di rimprovero per i suoi connazionali, che il contributo re- 
cente dato dall’ Italia e stato a torto trascurato, e che uno dei piu potenti 
argomenti in favore dello « Spiritualismo » e la coerenza dei fenomeni in 
tutte le parti del mondo.

La Direzione fa anche rilevare, che « Cristo d’Angelo > si era gia ripetu- 
tamente manifestato nel gruppo delle « guide » di Valiantine, e che esso di 
qui sciamo coi nuovi proseliti per fondare il gruppo genovese. Dennis 
Bradley fa anche osservare, che in ultima analisi se il Prof. Bozzano ha 
potuto avere una si splendida opportunity di studiare con la sua unica com- 
petenza e autorita il fenomeno della « voce diretta», cio & dovuto al ca- 
suale incontro da lui avuto col Valiantine in America nel 1925.

La Signora G. Hack, nella sua introduzione alia genesi del gruppo e 
ai suoi componenti, pone fra altro in rilievo, che i fenomeni sono dovuti, 
non solo all’organismo individuale del « medium », ma al contributo spe- 
cifico dato dai partecipanti ai van fenomeni di « voci », di « apporti», ecc., 
o quali serbatoi di forza: talche se in un gruppo regolarmente costituito 
1’uno o 1’altro vengano a mancare, il lavoro delle intelligenze disincamate 
puo restarne seriamente ostacolato.

Il Signor Paolo Rossi ci fa assistere, nella sua relazione, alia nascita del 
gruppo genovese come gruppo autonomo, con Cristo d’Angelo per guida, 
riferendo della seduta del 10 Aprile 1927 tenuta nella sua abitazione a Lon- 
dra, e intercalata tra la 2» e la 3* seduta tenuta dal Marchese C. S. col 
Bradley e Valiantine. Segue la relazione, estesa dallo stesso, delle sedute 
tenute dal nuovo gruppo a Genova il 22, 26, 3 1 Maggio 1927, e 2 Giugno, 
nella forma di lettere informative al Sig. Bradley. Tra i fenomeni piu no- 
tevoli di queste quattro sedute troviamo : il preannunzio dell’ insuccesso del- 
l’arrivo di De Pinedo, e dell’arrivo di Lindbergh a Parigi, fatto da Cristo 
d’Angelo; la manifestazione della madre della Marchesa; alcuni apporti, ecc. 
Segue un articolo di E. Bozzano, riprodotto dal « Light » di Febbraio 1928, 
e la relazione delle sedute di Millesimo nel Luglio 1927, e seg. (gia rife- 
rite da « L. e O. »); quindi l’articolo di commento ed illustrazione del 
Bozzano stesso, il resoconto di altre sedute tenute a Millesimo nell’estate 
1927, e di nuovo un lungo articolo di commento del Bozzano.

Lo studio sulla « Voce diretta in Italia » e illustrato dal ritratto del pro
fessor Bozzano, del Marchese C. S. e di Madame Fabienne Rossi; nonche 
dalla riproduzione di un’ala del porticato del Castello di Millesimo e di 
due spade « apportate » durante le sedute ivi tenute.

Esperienze telepatlche.

Vi sono due sorta di esperimenti di trasmissioni telepatiche di pensiero; 
1’una volontaria che avviene ad un tempo prestabilito, con l’attenzione co- 
sciente del mittente e del ricevente: e l’altra spontanea, assai piu importante 
per il contributo che essa reca alia teoria generale che ogni individuo tra- 
smetta e riceva insieme radiazioni di pensiero ad ogni istante, che avviene
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a tempi indeterminati, sia da parte dell’emittente inconsapevole che del ri- 
cevente.

Una relazione importantissima di una ricca ed esuberante sene di espe- 
rimenti di impressioni telepatiche spontanee e fatta da F . E . Leaning sul « The 
British Journal of Psychical Research » (Decembre 1928). Si tratta di n o  
impressioni, o gruppi di diverse impressioni e idee, ricevute da un soggetto 
che risiede in un quartiere di Londra distante piu chilometri dal la dimora 
della sorgente d’ informazione. I due soggetti di sesso femminile s’incon
tra no per6 durante il giorno, incidentalmente, nello stesso negozio, ma senza 
conferire su argomenti di vita famigliare. Ogni giorno, generalmente nelle 
prime ore del mattino, giungono alia ricevente notizie di idee e sentimenti 
sperimentati dalla sorgente informativa in ore diverse della giomata stessa o di 
quella precedente; e vengono da essa registrate, con la data e l’ ora, nella 
pagina sinistra di un quaderno di note. Nella pagina di fronte, la comunicante 
appone poi la sua versione originate del fatto che diede origine aile idee o 
sentimenti trasmessi, o (in qualche rarissimo caso) dichiara 1’ assenza di tale 
corrispondenza. Naturalmente, il valore dell’ esperimento per gli estranei di- 
pende tutto dalla fiducia nell’onesta e nell’esaltezza e metodo di registra- 
zione delle due corrispondenti: quality di cui l ’articolista si fa garante, e 
che traspaiono del resto da un esame accurato del loro giomale, nel quale 
la corrispondenza fra le visioni della ricevente e la versione della sorgente 
si presenta il piu delle volte in modo da sfidare ogni sforzo di ricostruzione 
immaginabile. Diamo qualche esempio, tra i piu semplici e brevi per ragioni 
di spazio.

Ricevente: Alcuni pesi da bilancia sembrano mezzo sepolti. Mi sembra 
di pensare che essi sono qualcos’altro.

Sorgente: Papa trovo, mentre scavava la terra del giardino, alcuni pic- 
coli pesi tondeggianti. Avemmo l ’ impressione che fossero oro.

Ricevente: Un grosso uovo pasquale: c ’entrerebbe dentro un bambino.
Sorgente: Ho visto un uovo cosi in un negozio; e ho pensato quanto 

vi sarebbe stato bene dentro un bambino.
Ricevente: Quattro ragazzini spediti a fare una commissione; ma l’hanno 

eseguita male. Qualcosa che riguarda un cappello.
Sorgente: In mia casa vi sono quattro bambini inseparabili: li chiamiamo : 

« I quattro del destino ». Ricevettero l’ incarico di ritirare un cappello dallo 
smacchiatore, ma sbagliarono il nome.

Ricevente'. Ferite sul dorso di un cane.
Sorgente: Dei ladri hanno prodotto orribili ferite sul dorso di un cane.
Ricevente: Due bambini e un cane per poco messi sotto, mentre attra- 

versano la strada.
Sorgente: Due bambini e un cagnolo scamparono di esser messi sotto 

da un automobile, solo per la presenza di spirito del conduttore che sterzo 
su di un marciapiede.

L ’articolista osserva nella conclusione della sua Relazione, che nel va- 
lutare i risultati delle disposizioni medianiche di un soggetto, non si deve 
mai perdere di vista la capacita generale di un soggetto dotato di sensibi-
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lita psichica a ricevere idee da altri soggetti pensanti; e che chiunque e 
soggetto telepatico per comunicazioni di entita disincarnate lo e anche per 
entita incorporate.

G. Pioli.

Etere e materia.

Nelio scorso anno si svolse, sulle colonne del quotidiano II  Popolo 
di Roma, una interessante polemica. II distinto chimico dott. Francesco 
Leti, pubblico il 3 aprile u. s. un articolo di volgarizzazione dal titolo Etere 
ed Etettroni, nel quale egli si proponeva di conciliare i trovati rigorosamente 
esatti della scienza moderna, con le teorie dello spiritualismo, le quali, a 
suo parere, considerano la materia come una particolare e transitoria forma 
della energia. Egli infatti, dopo avere esposto le nozioni che la chimica fisica 
ha sul concetto dell’atoino diceva:

« Cio che e strano, cio che e meraviglioso e che queste particellc che for- 
mano l’atomo materiale, non sono di natura materiale, ma di natura elet- 
trica; cio che vuol dire che I’atomo materiale e formato da particelle im
material!, da particelle imponderabili. Cio che non ha peso, cio che e im- 
materiale da dunque origine al materiale, al ponderabile. L ’elettrone sarebbe 
un nucleo di etere in moto vorticoso, cioe un nucleo di etere che si muove 
a guisa di turbine. La materia sarebbe un aggrcgato di nuclei non materiali, 
di nuclei eterici in movimento. L ’etere dunque non sarebbe solo la causa 
e I’origine delle forze fisiche che si propagano a distanza; sarebbe anche 
la causa, l’essenza della materia stessa. L ’ ipotesi dell’ etere cosmico e stata 
esiziale per la dottrina materialistica. Perche se la materia e di origine im- 
materiale, naturalmente tutto l’edificio materialista crolla; viene a mancare 
I’unico, il grande puntello della dottrina materialista, e il materialismo, man- 
cando il puntello sostenitore, si dissolve nel nulla ».

Era naturale che queste ardite affermazioni, potessero suscitare una po
lemica. Infatti un altro valente studioso il Sig. Riccardo Janni scriveva due 
lettere nelle quali, Ira l’ altro, dichiarava avere il Leti fatto delle affermazioni 
contrastanti con le vedute della scienza ufficiale e negava che l’etere sia 
immateriale ed impesabile, in quanto, dato che attraverso l’ etere si verifica 
il fenomeno della pressione della luce, esso deve avere una massa, sia pur 
tenuissiraa. Replicava il Leti sostenendo che la pressione della luce h una 
conseguenza del fenomeno chiamato Luce e che nulla ha che vedere con 
1’ etere, sulla materialita del quale non depone ne pro’ , ne contro, e ribadendo 
il concetto della immateriality del Cosmo e della unicita delle specie elemen- 
tari nelle quali la materia si manifesta.

Numerose lettere attestarono, subito dopo, il grande interesse che aveva 
destato la polemica. Tra i tanti, il dott. Gino Testi scriveva:

« Con il concetto attuale dell’ atomo elettrico costituito cioe di cariche 
elettriche e quindi immateriali, equilibrantisi e legate fra loro da una forza 
enorme, la materia si ridurrebbe ad una particolare e transitoria forma del* 
l ’energia e tutto il Cosmo risulterebbe costituito da un Quid immateriale. 
Ed allora? Se proprio cio che non era materiale era a p rio ri escluso da 
ogni studio e da ogni ricerca sperimentale, come si puo oggi, dopo am- 
messa I’ iramaterialita del cosmo come una necessaria ipotesi d i lavoro, con-
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ciliarla con certi concetti e con certi atteggiamenti del vecchio materialismo 
tuttora dominante ? »

L ’ Ing. Giuseppe Conti, dopo aver riassunto la polemica, dimostrava chia- 
ramente che i due oppositori non avrebbero mai potuto intendersi e conclu- 
deva ricordando che « la fisica e denominata filosofia della Natura, che la 
Filosofia e la madre di tulle le scienze e che infine un fisico non sard mai 
vero fisico fino a quando non saprd innalzarsi al disopra delle cose e scoprim e 
il senso recondito » . Un polemista, infine, si oppose al concetto del Testi 
dichiarando che non sara mai possibile dimostrare l’esistenza dell'anima con 
i mediums e con le elocubrazioni cerebrali (?!)

Quanto all’Janni egli replico, scrivendo fra l’altro:
< La teoria elettrica della materia ha affascinato i filosofi ed essi hanno 

creduto di scorgervi una negazione della materia stessa. Credono veramente 
che il supporre che la materia e tutta elettricita debba necessarfamente 
costringere ad accettare un costituente della materia sciolto da ogni vincolo 
di materialita. Nicnte di piu errato. Qualunque sia I’ ipotesi che si faccia 
sulla forma dell’atomo, e oramai indiscutibile che questo risulta composto 
cosi da corpuscoli elettrizzati negativamente (elettroni) come da altri elementi 
che necessariamente debbono possedere una carica elettrica positiva. Dunque 
la disintegrazione dell’atomo non prova aflatto 1 'immaterialita di questo e 
in ogni caso non prova la immaterialita dell’etere. In tal modo cade tutto 
il meraviglioso castello costruito dai filosofi i quali proclamano troppo di 
leggeri la immaterialita della materia, dal momento che cio non e ancora 
fisicamente provato ».

A questo nuovo articolo il Leti non replico, ritenendo di avere raggiunto 
il suo scopo: quello semplicemente di agitare tra la massa del pubblico di 
un quotidiano un arduo problema scientifico-filosofico. Ai lettori che si in- 
teressano all’argomento crediamo far cosa grata indicando i numeri de II  Po- 
polo di Roma contenenti l ’ intiera polemica: 3, 6, 12, 19, 29 aprile; 13, 
30m aggio; 8, 19 giugno; 8 agosto 1928.

Luce e Ombra all’Estero.

La Revue Spirile  (Parigi) segue e riferisce con particolare cura gli scritti 
della nostra Rivista. Nelle sue ultime « Cronache estere» rileva la replica 
del Bozzano al Richet, la relazione del Pioli sullo spiritismo inglese, le 
discussioni sulla reincarnazione, i rilievi del Bruers sul dibattito Bozzano- 
Sudre.

Constancia (Buenos Aires) del 5 agosto 1928, riporta, dal fasc. di maggio, 
la lettera del dott. G. Civitelli sui fenomeni dell’apporto, traducendo anche 
i) nostro breve commento. Nei saloni della stessa rivista, il 23 maggio 1928, 
M. Rinaldini ha tenuto una conferenza sulla « voce diretta » parlando anche 
dei contributi dati dall’Italia alio studio di questa fenomenologia. La con
ferenza e stata pubblicata nei fascicoli di luglio di Constancia.

Luz y  Vida (Buenos Aires) contiene nei numero di agosto un articolo 
di Ambrosio J .  Sicco, net quale l’A ., in termini molto cortesi, dichiara di 
condividere l’indirizzo di Luce e Ombra net campo della Ricerca.
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L ys over Landet (Taastrup) riferisce, dal fascicolo di maggio, la lettera 
del dott. G. Civitelli sui fenoroeni dell’apporto.

Psychic Gazette (Londra) riferisce dal nostro fascicolo di luglio i dati 
sullo spiritismo nel Brasile forniti da M. Rango d’Aragona, riassume le 
nuove relazioni del Bozzano sulle « voci dirette » e ripdrta una notevole 
parte della relazione di P. Bon sui fenomeni ,d> M argery.

Zeitschrifl f .  Parapsychologie (Lipsia) del luglio 1928 pubblica un ampio 
riassunto delle relazioni di E . Bozzano sulle « voci dirette » in Italia (serie 
1927).

L a Redazione

1 danni dell’improntitudlne.

Coloro che hanno ardito giudicare francamente della natura, come di 
cosa conosciuta e chiara, l’abbiano essi fatto per baldanza di spirito, per 
ambizione o per abitudine cattedratica, apportarono molti danni alia filosofia 
e alle scienze. Essi seppero guadagnarsi credenza, e appunto per questo 
poterono interrompere, anzi soffocare ogni ardore di ricerca; ne con la 
propria virtu compensarono il danno arrecato con 1’avere corrotta e gua- 
sta la virtu degli altri.

Bacone

Della conoscenza di se stessl.

Rammenta, in prima, e pensa chi se i; giacche la gran turba dei mor
tal i, ignara di se, va indagando che cosa si debba fare sulla terra e che 
si operi nel cielo.

*
*  *

L ’uomo, dice Porfirio, e animate ragionevole e mortale. II mortale tem- 
peri il ragionevole e il ragionevole conforti il mortale perche non cada 
nella disperazione.

*
*  *

Da te debbono aver principio le tue considerazioni; se non vuoi occu- 
parti vanamente di altre cose trascurando te stesso. A che ti giova con- 
quistare l’universo se poi perdi te medesimo ?

*
*  *

Benche tu conosca tutti i misteri; benchc ti siano noti gli spazi della 
terra, la profondita del mare, 1’ altitudine dei cieli; se ignori te stesso sarai 
simile a colui che edifica senza fondamenta, e non fabbrica una casa, ma 
una rovina.

** *

Non e sapiente chi non lo e per se, giacche nell’acquisto della tua 
salute nessuno ti e piu vicino, nessuno piu affine di te medesimo.

Petrarca
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Fernand Divoire: Pourquol je crois & 1’occultlsme (i).

II Divoire, scrittore assai noto in altri campi, ha reso con il presente 
volumetto un pessimo servizio alia causa dell’occultismo, g ii di per se cosi 
difficile a patrocinare. Molti di questi benedetti occultisti o sedicenti tali non 
hanno, in genere, ancora capito, che se voglion esser presi sul serio deb- 
bono assolutamente smetterla con le frasi avvolte di sottinteso, coi richiami 
imprecisi a testi fuori mano, col passar di continuo da un problema al- 
l’ altro senza mai dare a chi legge un orientamento risolutivo, ecc. E , so- 
prattutto, debbono definitivamente rinunziare alle frasi piu o meno tenebrose 
e apocalittiche, piene di minacce sotterranee o di avvertimenti sibillini. Per 
questo lato, diremo cosi, sentimentale, del libretto in question e (e il riferi- 
mento si potrebbe estendere a parecchia altra gente) valga dunque la frase 
di Tolstoj a proposito dei drammi di Andrejeff: « questo signore vorrebbe 
farci paura, ma noi non abbiamo paura ».

Veniamo pure, cio posto, al contenuto del libretto. Intanto, sembra di- 
scutibile il titolo: non si « crede » all’occultismo come si pud credere ad 
una divinita. L ’occultismo (e qui cerchiamo di far noi gli avvocati, sosti- 
tuendo il Divoire come meglio possiamo) e, o pretende di essere, un corpo 
di dottrine, l’adesione al quale implica un’ immediata e totale applicazione 
nella pratica da parte di colui che 1’accetta. Insomma, si puo essere occul
tisti, o non esserlo: dir di credere all’occultismo e frase ancor piu stolta che 
affermare una «credenza», supponiamo, neU’ idealismo; e non dirsi, poi, 
idealisti.

E assai difficile, per non dire impossibile, dare un riassunto, tracciare 
uno schema di questo volume. L ’autore, abbiamo detto, tocca successiva- 
mente gli argomenti piu diversi, non senza dare a parecchi dei 18 capitoli, 
in cui il libro e diviso, titoli che prometterebbero trattazioni esaurienti, come 
« Le scienze occulte », « Le leggi », « Essere Mago », ecc. Invece in questi, 
come in tutti gli altri, si passa con disinvoltura da un accenno al Peladan 
a una serie di avvicinamenti simbolici confusi e incompleti (v. cap. V ) ; da 
una menzione onorevole per il modestissimo Caslant, autore di un volumetto 
in cui si insegna un < metodo di sviluppo delle facolti supemormali », alle 
ingiustificatissime insolenze per il Geley, il quale, disgraziatamente, non 
e piu qui per difendersi... Il tutto infiorato da supposti dialoghi dell’autore 
con incompetenti (i quali naturalmente vengono presi in giro, con discutibile 
buon gusto), o da scherzi del calibro seguente: parlando dell’occultista e

(l) Paris, Aux editions de France, 1928.
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cabbalista Vulliaud, il Divoire dice che questi, una sera, « credette venuto 
il momento di mostrargli il fondo delle cose » (diamine!) e prosegue affer- 
mando che le parole del Vulliaud non saprebbero esser riportate senza de- 
formazioni. Cosicche, in luogo di esse, ci offre mezza pagina bianca, cosparsa 
di puntini (incredibile, ma vero, v. p. 64). E  potremmo citare altre perle, 
come quella di far della Chiesa Cattolica « la miglior posizione di ripiega- 
mento » per chi si avanzi nelle incerte vie dell’occulto (immaginiamo che 
la Chiesa sara non poco lusingata dell’alta funzione attribuitale dal Di
voire). Eccetera.

Gli elementi buoni di questo libro (poiche. qualcuno, a scrutar bene, ce 
n’e), sono come sommersi dal resto, e tutto l’ insieme non puo che dispia- 
cere ai pochissimi occultisti sen, cos! come c dispiaciuto a noi che, simili 
in questo al Divoire, ci .interessiamo alia letteratura occultistica (senza, con 
questo, « credere » all’occultismo), ma non ne facciamo il nostro pane quo- 
tidiano.

E. S e r v a d io

G. Tontollnl: La selection du vrai (1).

In un volume abbastanza grosso, e di litti caratteri, vorrebbe il Tonto- 
lini dire una sua definitiva parola su quasi ogni ramo delle piu recenti in- 
dagini spiritiche, metapsichiche, raetascopiche, metaplastiche, e via dicendo. 
Ma esuberanze polemiche, anticipazioni di asserti, posticipazioni di prove, 
pirotecnismo di frasi, contraddizioni di enunciati, (anno si che da principio si 
abbia la brutta impressione di aver a che fare con qualche chiassoso reclamista.

Poi, ecco invece, un capitolo seriamente avviato e scientificamente con- 
chiuso, vi costringe a riscorrere attentamente tutto, per concludere che il 
guazzabuglio, si, c ’e, ma come ingenuo rifiesso della mente stessa da cui e 
uscito. Mentalita di scicnziato insoddisfatto della scienza, di spiritista abor- 
rente lo spiritismo, di mago esecrante la Magia, e di parolaio sopravalutante 
la parola.

Cosa per cui, quando egli dice mediatore plastiio invece che perispirito, 
o radiazione biattinica invece che magnetica o ipnotica, crede di aver dato, 
al mctapsichico mistero, nuove soluzioni scientificamente chiare ed esclu- 
sivamente reali. E , i medium, egli li chiama sujets; 1’altro Rome, di uso 
orraai si correntemente mondiale, lo vuol serbato a quelli soli, tra essi, che 
siano intcllettualmente elevati, moralmente superiori, e divinatoriamente in- 
fallibili. Bcato chi lo e beato chi ne incontra; ma gia prima di lasciarci 
capire lui — solamcnte da ultimo (p. 230-33) — che egli pratica magia (bianca, 
naturalmente), avevam gia capito, noi, che per siffatti suoi medium egli in- 
tendeva maghi, ovviamente bianchissimi. Ma perche, allora, aver paura dei 
notissimi e vetusti e leali nomi di mago e Magia ?

Forse perche il T . ci pretenda, ma intimamente sia conscio di non es- 
sere che uno spiritista, sia pure elevato. Egli fa operazioni di contrattacco 
(pag. 233) in opposizione a maghi neri; ma appaiono poi esse dipura indole... 
biattinica; e, a meno che il T. non si nasconda ulteriorroente, non avrebbe 
egli — in piu di noi comuni mortali — se non una superior Guida, una

(t) Paris, Librairie de France, 1928.
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Entitt supirteure, una Puissance Suptrieure, una sola ed unica Ame-Guide, 
toujours la mime (pp. 117 -18 , 124, 178. ecc.). E perche mai dunque pole- 
mizzare, con tanta scalmana, contro tutto in blocco lo Spiritism o?(pp. 164- 
180). Perche pigliarsela, in ispecial modo, contro la Onnisciensa delleCause, 
del nostro Bozzano? (pp. 10 9 -112 ; 247-48, ecc.). Evidentemente per il non 
sapere se la propria Anima-Guida appartenga al mondo delle Cause o degli 
Effetti.

Alla ipotesi di certi iperpsichici Dinamismi Organiseatori — brutte pa
role meccanicistiche — I’Ostye stato recentemente condottoda impressionanti 
confronti fra i fenomeni metaplastici e la histolisi degli insetti (pag. 92, 
235> segg). Ora, le due nuove parole sono meccanisticamente brutte — e que- 
sto lo dico qui io — ma, come concetto, hanno dei tali precedenti come gli 
Universali plasmanti e formanti — e demiurgici, o no — di Platone, oeome 
i Genii generanti di Plotino, o come ogni agitante Mens virgiliana, od ogni 
universale Intelligenza avicenniana, od ogni Natura Plastico-formatrice del 
Cudworth (1617-1688) od ogni Quintaessentia alchimistica ; m a ilT . esordo 
ed astemio per tutto c io ; e si contenta di ostinarsi a negare che gli animali 
abbiano anima, senza dir quale. E  tutte le sue polemiche sono cost; ra- 
ramente egli reca esperienze personali che portino una nuova luce, o diano 
un nuovo significato ai vecchi fatti; i nuovi significati non sono che nuove 
parole, o terminologie travisate, piu il tentativo di distinguersi, e far parte 
a se, di fronte agli sfruttati confratelli di idee.

Ma poi, ecco, lo sfruttamento e talvolta giudizioso. Del Geley, dell’Osty, 
dell’Ossowieski, del Bozzano, del Richet, del Sudre, del Boirac — di tutti 
in genere gli sperimentatori, e di tutta la letteratura supernormale — sono 
accortamente scelti molti fenomeni e molti sistemi di fresca data e di ri- 
levante portata; e sono risottoposti, una volta almeno, a una interessante 
analisi critica: in quel IX  capitolo del I  libro — la Clairvoyance — in cui 
& ben rilevata la quasi esclusiva importanza che in siffatte cose ha I'imma- 
gine, la rappresenlazione, la visione nitida e plastica. Ma il giustissimo ri- 
lievo non e farina del sacco suo: egli lo deve — e non lo dice— ai suoi 
non so quanto intimi (e, forse, troppo presto interrotti) accostamenti a non 
so qual ramo della Tradizione Iniziatica; dalla quale ha persino attinto un 
Gran Tribunate, da cui, prima degli spiritisti che possono ignorarlo, si guardi 
dunque, e anzitutto, egli stesso. Non puo piacere al Gran Tribunale un libro 
chiassosamente pieno di idee in si scarsa parte proprie, e di polemiche nate 
dal voler parere originale a parole. Perfino alia Bibbia si e andato ad attac- 
care: prendendosela con i Teologi che la hanno stiracchiata, e poi scrivendo 
venticinque pagine di citazioni bibliche ed evangeliche, tratte a dire cio che 
non dicono, e talvolta il contrario di cio che dicono.

Niente meraviglia, in un volume dove era immancabile che il T . con- 
tradicesse talvolta anche se stesso; come quando, pur praticando magia, contro 
la Magia in genere (e non contro la nera soltanto) ripetutamente si scaglia 
(pp. 149-50, e 282); e quando in una stessa pagina (124) parla della P u is
sance Superieure, che interverrebbe la dove noire fiamme intirieure sarebbe 
invece sufficiente a se stessa; o quando ci assicura che tutte le anime si rein- 
carnano subito appena morte (p. 166), e poi parla non solo di uno stato 
di letargia che sarebbe di rigore tra due incarnazioni (p. 167), ma addirit-
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tura di dmes filottantes (fluttuanti) non encore reincarnees (pag. 173); e non 
solo non ancora reincarnate, ma intervenienti davvero alle sedute spiriticbe 
« a sette a otto a dieci, depuis les plus basses jusqu ’ aux plusilevees ». Tutto 
cio, nel bel mezzo del veemente capitolo contro gli spiritisti, fa un curioso 
efletto, nevvero? Ebbene, egli crede di distruggere l’effetto, con quests la- 
conica nota: C'estld. le seultimoignage de V E R IT E , que j'apporte aux spiriles.

Eppure, ecco ancora un gruppetto di notevoli pagine (150-63), su un 
tentabile trattamento per guarire qualche forma di follia, sol che riuscissero a 
interessare un qualche psichiatra. Ma, accumulate specialmente inline, ecco 
un caleidoscopio di paradossali audacie, filosofiche e antifilosofiche, sociali 
e antisociali, morali e forsanche immorali, e perfino antistoriche Se gli ani
mal i avesser anima, sarebbe delitto, dice egli, I’ucciderli o ferirli (p. 240). 
« Ora, codesto sentimento non si e mai presentato alia mente dcgli uomini, 
qualunque sia il loro livello nella scala sociale » ; come se i Totem fossero 
state eccezioni rarissime, o non fossero sacri; come se i Pitagorici fossero 
vissuti su un altro pianeta; come se gli Egizi e gli Indu non fosser mai giunti 
a giustiziare addirittura gli uccisori di certi animali.

J .  J .  Van der Leeuw: Dei in esillo. (1)

Sintomatico libriccino a cui l’esser benevoli c poco, quando anzi fausta 
dies debba ritenersi il giorno in cui capiti tra mano anche a chi non possa 
in tutto approvarlo. Discepolo del Leadbeater — a cui egli dovrebbe « assai 
piu di quanto non possa mai esser restituito » — mi sembra invece il Leeuw 
aver superato il maestro, e, in ogni modo, esser talvolta giunto a tali inte- 
riori visioni, quali piu potentemente furon tentate di esprimere dalla beata 
Angela da Foligno. Il che potrebbe, esotericamente, aver una non ecces- 
siva importanza, ed essersi, il Leeuw, troppo presto atteggiato — ma con 
umilta grande — a maestro. E  anch’egli, come gli affini teosofi, dice Ego 
— superiore, s’ intende — dove un altro occidentale, e specialmente un greco- 
latino, direbbe D io; ed osa quindi, in proposito, identificazioni e teorie, che, 
dall’ esser probabilissimamente blasfeme, non le salva altro che la buona fede 
e la buona intenzione. Ma le teoriche non tengono gran posto nel libriccino; 
cio che tra i lavori congeneri gli e speciale — e che da cima a fondo lo 
pervade — e la praticita e l’energia: tan to che la lettura ne puo riuscir 
educativa e proficua anche al profano d’ogni specie: specialmente le taglienti 
analisi e i pratici consigli in materia di volonti. Elevato, natural mente, lo 
scopo; umilmente semplice e drittamente eflicace la forma; la traduzione, 
ottima; universal i riflessi d’erudizione; e, un indovinatissimo paio di essi, 
dal nostro massimo Vate.

Luclen-Graux: El Mansour le Dore (2)

Il migliore dei numerosi romanzi analoghi dell’Autore, inquantochfe al- 
l’abilitadel romanziere si e disposata, stavolta, la informazione dello storico: 
concretata anche in frequenti date comparativamente preziose, e aumentata * 2

(!) Traduzione di Evelina Levi; Torino, «Proinctco», 1928.
(2) Paris, Kayard, 1928.
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da brevi note filologiche, e intestazioni letterarie originali e ben scelte. Per- 
sonaggio principale, El Mansur Eddzehebi (1578-1603), sultano marocchino, 
conquistatore e poeta; distruttore d’un’antica civilta negra — laggiu, oltre 
il Sahara — per la brama dell’o ro ; domatore di ribellioni anche domestiche, 
per morire sui prodromi d’una ribellione filiale. Ma, personaggio non meno 
importante, una negra odalisca Radina, donna-ginn — incarnazione cioe d’un 
cattivo demone, perche negra, e perche bersaglio a gelosie di alcova — do- 
tata di veggenze che oggi diciamo medianiche, e che servono bene spesso 
all’Eddzehebi, per meglio vibrare i suoi colpi. Tragedia d’anima nella re- 
clusa, quando viene un giorno a scoprire che alia distruzione della sua razza 
ha contribuito lei stessa: che per la sua intermittente veggenza era amata, 
e non per la sua bellezza; quindi fuga, traverso alia tempesta, sino al de- 
serto ove morra, e un’ultima perla della collana ne fara un giorno riconoscer 
le ossa. Invisibile spettro di vendetta, sara intanto andata frusciando per le 
odiate stanze e le memori alcove, sino a che sara nemesiana interlocutrice 
d ’un delirio d ’agonia. Qual e insomnia la di lui colpa? di aver amata lei? 
— « Dio ama chi ama, e 1’ amore tuo ti sara contato ». Di averla creduta 
della razza dei demoni ? — « Io non son razza di demoni, e saremo entrambi 
puniti per averlo creduto ». Questa la moderna interpretazione ultima, get- 
tata come un pio veto solle tante scene di medianismi e di superstizioni stre- 
goniche, folkloristicamente abbondanti e oggettive. Ma un piu dolce spettro 
rimane poi unico e vittorioso sull’estremo passo: l’ombra di Mesauda la 
madre antica, che la aveva dissuasa, lei, la conquista dell’oro, laggiu oltre il 
Sahara.

E rco le Qu a d r e l l i.

P. Martlnettl: La Liberty (1).

L ’ A., che occupa la cattedra di filosofia nella R . University di Milano, 
tratta in questo volume della questione del libero arbitrio, L ’opera e po- 
derosa e ne parleremo adeguatamente in uno dei prossimi fascicoli. Intanto 
ne diamo il sommario:

L ’ indeterminismo teologico, filosofico. Il determinismo naturalistico, 
teologico, razionale. La concezione neoplatonica. La concezione critica. La 
necessita. La liberty. La volonta. La spontaneity. La liberty pratica. La 
liberty morale. La liberta civile. La responsability. II libero arbitrio. Il 
determinismo. Epilogo metafisico.

X .

(1) Milano, Libreria Editiice Lombarda 19 18 .

Ai prossimi fascicoli:

V . C a v a l l i : Casi m edianici non ipotetici e  interoretazioni ipo 
tetiche.

S. A r e n a : E p isod i di una m edianita.
G . Z e l l e r : L ’opera di una m istica tedesca.
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LE MIE ESPERIENZE
DI « VOCE DIRETTA » IN AMERICA

I piu assidui le tto rf di « Luce e O m bra » ricorderanno, forse, 
una m ia corrispondenza da Boston del g iu gn o 1928 nella quale, 
riferendo l’esito documentato di una seduta di controllo sperim en- 
tale del fenomeno della voce diretta tenuta con « M argery  », pre- 
m ettevo un cenno sulle mie varie esperienze am ericane (1). D i queste 
esperienze, credo opportuno riferire o g g i altri particolari, special- 
mente riguardanti la nobile figura di « Cristo d’A n g e lo  » che va  
sem pre piu interessando il cam po sp iritu alista  dei due mondi.

D evo far presente che io ero assolutam ente nuovo ad ogni espe- 
rienza m edianica e ben lontano dall’ idea di poterm ene occupare, 
quando la sera del 2 1 marzo dell’anno scorso, a  N ew  Y o rk , sba- 
gliando strada e dirigendom i in senso diam etralm ente opposto a  
quello che era nelle mie intenzioni, e poi su lla base di un indi- 
rizzo avuto per scopo d iverso , capitai nella sede della Hyslop House 
(A m erican So ciety  for Psichical Research ) in Lexington  A v e , 15 . M i 
accom pagnava il s ig . Paolo G randi, di Boston , (19 3 , H annover St.) 
quanto me ignaro di scienze psichiche, il quale mi puo essere te- 
stim onio intelligente ed indipendente.

A lla  H yslop House fummo ricevuti da una distintissim a signora 
che, dopo le necessarie presentazioni e spiegazioni, di fronte al- 
l’ interesse da me subito m anifestato per g li studi e le ricerche che 
iv i si com pivano, ci com unico che era appena giunto a N ew  Y o rk , 
ed era presente in sede, il grande medium V aliantine, al quale 
poco dopo ci presentava.

G eorge V aliantine ed io simpatizzammo al prim o incontro. Sotio 
poi sem pre stato indotto a  pensare che i risultati particolarm ente 
brillanti ottenuti da solo a  solo con lui, sieno dipesi, appunto, d a 1

(1) Vedi Luce e Ombra, anno 1928, fasc. d ’agosto 1928, pag. 357.
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quella spontanea sim patia  dovuta, evidentem ente, ad una certa 
om ogeneita psichica per la quale le nostre forze potevano util- 
mente unirsi, anziche ag ire  negativam ente in contrasto come con 
altri, in altre circostanze.

L a  sign ora cui sopra accennai era la signora Cannon, m oglie 
del G iudice W , M. Cannon, la quale, avendo quella sera ospiti 
G eo rge  V aliantine e la sua signora, ebbe la squ isita cortesia di 
invitare noi pure a casa sua (P a rk  A v e , 375). Occorre appena 
c h ’ io dica che i con iugi Cannon sono persone di prim ordine, so- 
cialm ente in posizione p riv ileg iata, intellettualm ente fra le piu colte 
ch’ io abbia conosciute in A m erica . Entram bi si dedicano da anni 
alle  ricerche psichiche, senza preconcetti; hanno raccolto un grande 
e  prezioso material'e di studio che M r. Cannon sta utilizzando 
nella preparazione di un libro.

Fu  cosi che io mi iniziai alio  spiritism o.
Q uella sera stessa, appena giunti a casa Cannon, si formo un 

circolo nel quale sedevam o in q uest'o rd in e: M rs. V aliantine, sig . 
P . G randi, M rs. Cannon, G eo rge V aliantine, M r. Cannon, ed io. 
N el mezzo del circolo, sul tappeto, fu posta la cosidetta tromba, 
che non e che un portavoce d’allum inio, di form a molto allun- 
gata . Fu  recitato il Paternoster in comune.

D opo pochi minuti di attesa, scoppio, come se uscisse dal pa- 
vim ento, una voce robusta, riconosciuta dai nostri ospiti per quella 
a  loro consueta del D r. Barnett col quale essi scam biarono alcune 
frasi. Segu i un’ altra potente voce che mi si d isse essere quella 
d e ll’ indiano Blackfoot.

Io ero calm o e perfettam ente presente a me stesso, e control- 
lavo le mie prime im pression! com unicandole al sig . G randi. E ro  
tutto preso dall’ interesse del fetiomeno ed in attenta attesa dei 
suoi sviluppi, senza intervenire, ne con un desiderio di manifesta- 
zioni particolari, ne con invoca/.ioni mentali a nessuno dei miei 
cari trapassati.

In queste condizioni, in un momento di perfetto silenzio, una 
voce sottile com e un soffio, ma piena d ’an siae  d’affetto. mi chiaino 
ripetutam ente per nome. Sobbalzai per la gioia, riconoscendo la 
voce della mia Nonna paterna trapassata da circa trent’anni. Iniziai 
allora colla Nonna un d ialogo vivo, appassionato, che, ad inter- 
va lli, occupb quasi tutta la seduta durata oltre un’ora e mezza.

A l  prim o sostare del mio d ia logo  colla Nonna, una voce po- 
derosa, ma calm a e g rave , italiana, ma con forte accento siciliano, 
si d iresse a me annunciandom i: « Sono qui tutti i tuoi spiriti e
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ti vogliono parlare ». M i si sp iego  che era una E n tita  sedicente 
« Cristo d’A n g e lo  », che g ia  da tem po si m anifestava nelle sedute 
di V aliantine.

L a  s p i c c a t a  p e r s o n a l i t A d i C r is t o  D 'A n g e l o .

I lettori di « L u ce e Om bra » conoscono g ia  questo pastore 
siciliano e la sua storia, e sanno come eg li siasi m anifestato da 
prim a a Londra nelle fam ose sedute di V alian tin e con D . B rad iey  
e poi in altre d eg li stessi coll’ intervento del M archese Centurione 
Scotto  di G e n o v a ; e sanno anche com e, successivam ente, Cristo 
d’A n g e lo  siasi rim anifestato a G en ova ed a  M illesim o nelle sedute 
che il Bozzano ha cosi sagacem ente illustrate.

Ebbene, dopola seduta del 21 marzo sopra accennata, V alian tin e 
mi assicu rava che 1’ E n tita  che in casa Cannon mi a v e va  rivo lta  la 
parola in quel modo era sem pre la stessa, e g ia  prim a d’allora si 
era rim anifestata con lui anche in A m e ric a ; cio che i signori Cannon 
testim oniavano in pieno.

L a  rip ro va piu squisita di cio mi era poi data dall’ E n tita  me- 
desim a che, pregatane, rican tava quella sua particolare canzone 
siciliana colla quale a ve va  g ia  ottenuto di interessare a se l’ am biente 
londinese di B ra d ley  e quello n ew yorkese dei Cannon, quantunque 
tutti costoro non fossero mai riusciti a com prendere una sola delle 
sue paro le ; canzone, o, m eglio, dolce nenia pastorale nella quale 
ritornava spesso la strofe la fig lia  del re », e che V aliantine 
e B rad ley  avevano g ia  potuto reg istrare , a Londra, in un disco 
gram m ofonico.

Io mi trovavo, dunque, im provvisam ente di fronte ad una E n 
tita sp irituale la cui sp iccata personality era g ia  com pletam ente «
individualizzata prim a del mip in tervento ; ed a ve vo  la im m ediata 
sensazione che 1’ E n tita  sp irituale che mi p a r la v a —  e che in mezzo 
al nostro piccolo cerchio a g iv a  presentandom i i m iei cari trapas- 
sati, aiutandoli nelle loro comunicazioni, interpretandone e tra- 
sm ettendom i il loro pensiero quando essi non riuscivano a farlo 
direttam ente, com m entando e sottolineando il nostro dialogo e le 
nostre frasi —  era una realia  precisa ed indipendente, a creare la 
quale ne io, ne il mio com pagno sign or G randi concorrevam o nem- 
meno in m inim a parte, ne con un processo interno di autosugge- 
stione, ne con elem enti esteriorizzati delle nostre forze psichiche.

Con questo, tutta una congerie di ipotesi, delle quali io g ia  
avevo  avuto sentore per il poco occasionalm ente letto in m ateria, 
cro llava  sgom brando l ’animo mio da dubbi e da errori che avreb-
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bero potuto offuscarne le m igliori facolta di percezione e di com- 
prensione.

Ma, giacche sono entrato in argom ento, potevano, eventual - 
mente, concorrere nella formazione dell’E n tita  « Cristo d’A n g e lo  » 
g li altri presenti ? A d  escluderlo varrebbe lo stesso argom ento 
della preesistenza dell’E n tita  alle  sue m anifestazioni am ericane. M a 
sopratutto, secondo me, varrebbe il s ig illo  non contraffattibile della 
sua personality rappresentato da quel disco « Colum bia » che, al 
di sopra di ogni testim onianza umana, precisa elementi inconfon- 
dibili di identificazione e stabilisce che essi si sono m antenuti in- 
tatti attraverso tutte le sue m anifestazioni, in tempi e in continenti 
diversi e in mezzo ai piu disparati componenti dei vari circoli spe- 
rimentanti.

Comunque, ed anche senza tener conto di tutto cio che pur 
sem bra decisivo, sarebbe stato seriam ente ipotizzabile il fatto di 
un prodotto cosi concreto, v ivo , intelligente e caratteristico come 
l’E n tita  « Cristo d’A n g elo  » —  pastore siciliano —  derivante da 
elem enti psichici di individuality am ericane, chiuse nella loroesclu - 
s iva  m entalita am ericana, nella loro esc lu siva  coltura am ericana, 
nella loro esclusiva  « lingua am ericana », com e sono M r. e M rs. V a- 
liantine, M r. e M rs. Cannon ?

Eppure l’ ipotesi fu potuta fare. D a persone di scienza e. di 
esperienza in m ateria, fui seriam ente in terrogate su lla  possibility  
che V aliantine conoscesse l ’ italiano, anzi, il siciliano, cio che io 
devo escludere nel modo piu assoluto per la conoscenza abbastanza 
intim a fatta di lui. Uno studioso am ericano ha perfino creduto di 
dover indagare sul numero dei vocabili usati da Cristo d’A n gelo , 
concludendo che esso era abbastanza lim itato da potersi conciliare 
anche con una scarsissim a conoscenza da parte di V alian tin e della 
nostra lingua. M a questo studioso ha preso una cantonata mador- 
nale, perche la fraseologia di C risto d’A n gelo  (pur nel suo partico- 
lare italiano usato con noi, che era piuttosto un siciliano itaiianiz- 
zato, che altrim enti noi stessi non lo avrem m o capito affatto) e 
sem pre stata completa con noi e, comunque, sufficiente ai piu sva- 
riati argom enti trattati nella lunga serie delle m ie esperienze. Di 
piu, c ’e la questione dell’ accento, prettam ente siciliano in Cristo 
d’A n g e lo , e immune da qualsiasi piu lontana traccia di accento anglo- 
sassone, cosa inconcepibile da parte di un am ericano che volesse 
parlar siciliano.

E  ancora, mi son sentito dom andare se in S ic ilia  esiste il co
gnom e Valentino o Valentini, potendosi dare che g li antenati di
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V aliantine fossero provenuti di lagg iu  ed eg li avesse, nel fondo 
del suo subcosciente, mantenuta una riserva  di parlata atavica. E  
una sera, mentre Mr. e M rs. V aliantine erano m iei ospiti a  pranzo, 
un amico dall’acutissim o spirito indagatore mi faceva notare che 
Valiantine d im ostrava una straordinaria d isinvoltura nel m angiare 
g li spaghetti arrotolandoli su lla forchetta coll’aiuto del cucchiaio, 
indice evidentissim o delle sue tendenze ereditarie prettam ente ita- 
liane. M a l’am ico dim enticava che g li spaghetti, e il modo di man- 
g iarli, si sono oram ai snazionalizzati com pletam ente e sono ora pro- 
dotti su largh issim a scala in A m erica, essendo diventati il piatto 
piu comune in tutti g li S tati U niti.

P are  incredibile che menti aperte ed acute possano perdersi in 
sim ili indagini puerili, e che vogliano cercare la spiegazione del 
grandioso fenomeno in tutti i canti piu oscuri, anziche accogliere 
quella sem plice verita, proclam ata sem pre concordem ente da tutte 
le Entita  sin qui m anifestatesi, che trattasi, cioe, di sp iriti disincar- 
nati e trapassati nell’al di la. P e r  conto mio, trovandom i, come ho 
detto, di fronte alia m assiccia individuality di Cristo d’A n gelo , non 
ho esitato un momento a considerarla nella sua essenza sp iritica 
pura e sem plice, e com e tale ad accoglierla  nella m ia convinzione 
piu profonda. D i piu, la sensazione precisa che essa esisteva  g ia  
com pletam ente a ll’ infuori di me ed era estranea a qualsiasi elemento 
della mia psiche, com e pure alia  psiche dei presenti, mi ha data una 
grande tranquillita e una gran de indipendenza nell’apprezzare anche 
le altre manifestazioni portentose del mio non breve periodo di 
esperienze spiritiche in A m erica.

« No, M O R T i! S I  A  MO T U T T I V I V l !  »

Cosi quando, dopo il mio prim o colloquio colla Nonna, chiesi 
a Cristo d’A n g e lo  di parlare « cogli altri miei morti » che eg li mi 
a v e va  annunciati, e mi scntii da lui rispondere in tono di altis- 
sim a protesta : « No, no m orti; siam o tutti v i v i ! », io sentii subito 
che cio era perfettam ente vero, che io parlavo  con esseri pieni di 
vita, perche della v ita  mi m anifestavano g li elem enti essen zia li: il 
pensiero e i sentimenti.

Oh, il sentim ento della  N onna! Con parole non si puo espri- 
m ere la sua g io ia  di ritrovarm i, di persuaderm i ch’era proprio lei, 
sem pre la ste ssa ; di effondersi meco anc'ora una vo lta dopo tren- 
t’ anni di separazione; di assicurarm i che in ogni momento della 
v ita  mi era stata v ic in a; di nom inarm i con infinita tenerezza N ora,
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m ia m oglie, e Bona, m ia fig lia ; di assicurarm i che tutti i miei 
cari trapassati erano felici con lei.

A n ch ’io ero frem ente di commozione e di g io ia ; m a controllavo 
incessantem ente le m ie sensazioni com unicandole di quando in quando 
al sig . G randi.

L o  sforzo che la N onna faceva per raccogliere la quantita di 
voce n ecessaria a  farsi sentire, era evidente; ma altrettanto evidente 
era la  sua volonta di riuscire. E ssa  tornd a me sette, otto volte, com e 
non fosse mai sazia di ripeterm i le sue tenerezze. P arev a ch e  si tacesse 
per riprender fiato e che ricom inciasse appena fosse riuscita ad ac- 
cum ularne tanto da potersi far udire di nuovo. M olte frasi del suo 
lungo parlare mi andarono perdute, ma tante altre furono perce- 
pite chiarissim am ente non solo da me, ma da tutti i p resen t!; ed 
allora era la  v iv a  voce della Nonna, identica alia  sua d’un tempo, 
piena dei suoi piu teneri accenti d ’una volta. In  qualche momento 
le sue parole parvero assum ere una espressione sovrum ana. Piu 
volte mi mando tanti baci scoccati in serie rapida, proprio com e 
ella  usava, uno dietro l'a ltro . U na volta mi disse: « Dammi un ba- 
cio anche tu ». Io rim asi un attim o interdetto, per non sapere che 
cosa b a c ia re ; poi lanciai un bacio in aria, in direzione della voce della 
Nonna. E lla , felice, mi ringrazio ed accom iatandosi mi d isse : « T i 
adoro! » E  queste parole mi parvero una carezza, una m usica celeste.

A n ch e i miei ospiti erano vivam ente commossi per la potenza 
di sentimento prorom pente da questo cosi fortunato incontro, e lo 
com m entavano fra loro ad alta voce. V aliantine lo paragonava al- 
l’ incontro di B ra d ley  colla sorella, e diceva che, sotto l ’aspetto pas- 
sionale, questo mio colla Nonna era stato ancora piu emozionante. 
Cristo d’A n gelo  sottolineo con me questi commenti esclam ando con 
calore : « T u a Nonna e uno spirito b e llo ! » E d  aggiunse , per far 
capire i sentim enti della Nonna per me, che essi erano come quelli 
di una madre. ^

A nch e nell’ ulteriore corso delle inie esperienze, e dopo lo svi- 
luppo di esse, io ho sem pre annesso a questo episodio non solo 
una enorm e im portanza so ggettiva , ma un valore probativo di pri- 

• m’ordine. Senonche, tom ato in Italia , e v ista  in « L u ce e Om bra » 
la ncta apposta dal Bruers alia  m ia corrispondenza da Boston sulle 
esperienze con « M a rg e ry * , essa mi fece l’effetto di una doccia 
fredda :

S e  tu tto  si e s a u r i s s e  n e l l ’ u d ire  la  v o c e  d i  n o s tro  p a d r e  o  d i n o s t ra  m a 

d r e  d e fu n t i  a t t ra v e rs o  u n a  t r o m b a ,  il p ro b le in a  d e l l ’ al d i la  s a r e b b e  r iso lto  

d a  q u a r a n t a  o  c in q u a n t a  s e c o l i . . .
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Confesso d’esserne rim asto piuttosto m ale. S e  nella stessa nostra 
fam iglia v ’e tanto scetticism o.com e andare avanti? M a niente p au ra ; 
cerchiam o di vedere un po’ chiaro in tanta confusione di idee.

Intanto, lasciam o in pace le esperienze di quaranta o cinquanta 
secoli or sono. Tanto m eglio se i risultati di allora, per quanto ci 
sia  dato di saperne o di... im m aginarne, coincidono con quelli che 
noi o ggi possiam o ottenere.

V ero  si e che all'uom o moderno « le tradizioni e le cronache 
risalenti alia piu rem ota antichita », alle quali si richiam a il B ru ers, 
come anche quelle, del resto, che piu si avvicinano a noi, non pos- 
sono piu essere sufficienti per im porsi ciecam ente una fede che 
non abbia qualche appoggio  nella sua ragione e nella sua espe- 
rienza. E d  io sento oramai sorgere in me dal piu profondo d ell’a- 
nima il principio di una speranza: che, appunto, dal riconoscim ento 
di questo nostro bisogno derivi l’aiuto che innegabilm ente o g g i ci 
vien pdrto dall’al di la.

E  se questo aiuto si estrinseca nel concedere a  noi, uomini an- 
cora in cam e ed ossa, di com unicare direttam ente, a  v iv a  voce, 
sia  pure anche coll’ausilio di un m egafono, co g li sp iriti disincar- 
nati di coloro che vissero  con noi su questa terra e che ci prece- 
dettero nell’al di la ;  di r iv iv ere  con essi, in una ineffabile comu- 
nione di sentim enti, g li istanti piu dolci dell’am ore che univa quag- 
giu  i nostri cuori — come e perche svalu tare  un avvenim ento che 
equivale ad un faro im provvisam ente em erso nelle nostre tenebre? 
Che im porta se, con questo, tutto il problem a dell’al di la non si 
esaurisce, se l’ intero panoram a d ell'a ltro  mondo non si illum ina 
con quella luce? P e r  cio solo l’o rgo glio  umano vuol respingere 
l’ aiuto di quel lume che pur ci indica l’ esistenza di un porto?

Ora, nei riguardi del fenomeno della  voce diretta dei trapas- 
sati, e nel caso, almeno, di identificazione perfetta, non si puo piu 
disconoscere il grande valore di p ro va  della so p ra w iv e n z a  dello 
spirito su lla m ateria ; e questo, alm eno in un prim o tempo, ci do- 
vrebbe bastare. S e  noi arrivassim o ad essere tutti concordi su 
questo primo punto essenziale, l’um anita avrebbe g ia  consolidata 
la sua piu grande conquista —  conquista, me lo conceda 1’eg reg io  
e caro dott. B ruers, proprio esauriente, nel senso che sarebbe g ia  
raggiu nta una meta, fonte, a  sua volta, di verita  per qualsiasi altra 
indagine che la nostra mente vo lesse  intraprendere.

Poco im porterebbe, allora, che « i m ateriali della  nostra R i-  
cerca non consentissero ancora —  com e il B ru ers  afftfrma — la 
costruzione di una dottrina arm onicam ente com pleta, e tale da po-
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ter sostituire quelle em crse fin o ra* , dappoiche i m aterial! g ia  rac- 
colti, e, in concreto, la p rova della sopravviven za dell'anim a, sa- 
rebbero sufficient! per condurci a lia  fede nella v ita  futura, alia 
confidenza nei fini della Creazione, a ll’am ore verso D io Creatore.

E  allora, forse ben poco ci sarebbe da sostitu ire nelle m igliori 
dottrine em erse finora e particolarm cnte, in quella cristiano catto- 
lica, colle verita  fondam entali della quale la rivelazione sp iritica va 
riconciliando non poche anime inquiete (i).

Dunque, io d icevo d’aver sem pre annesso a quest’episodio del 
mio incontro colla Nonna un grande valore probativo. D al lato 
so ggettivo  e ben facile am m etterlo. Nessun elem ento di identifi- 
cazione puo equivalere al riconoscim ento della voce del trapas- 
sato, con tutte le sue caratteristiche di timbro, di accento dialet- 
tale, di in terca lari; e, piu ancora, al rinnovam ento della passione, 
della tenerezza colle quali in sua vita eg li ave va  amato il cornu- 
nicante.

I terzi prcsenti non possono, pero, portare su questi elementi 
alcun contributo di testim onianza. Possono, tuttavia, testim oniare su 
circostanze accessorie che, indirettam ente, convalidano quegli ele
menti. Tutti i presenti in quella prim a sera, e in particolare il 
s ig . Paolo G randi, possono, per esem pio, testificare su lla naturalezza 
del mio dialogo colla Nonna, sulla spontaneita dei reciproci accenti, 
sul continuo controllo del fenomeno da parte mia. M a v ’ha anche 
di piu.

Dopo quella prim a, e durante alcuni m esi, presi parte a m oltis- 
sim e altre sedute con V aliantine. Ebbene, la Nonna com parvc sem 
pre, offrendomi spesso spontaneam ente elem enti accessori di iden- 
tificazione sui quali anche i terzi possono far testim onianza. T rala- 
scio quelli di carattere fam igliare e personale, e ne scelgo  a caso 
uno abbastanza dim ostrativo.

II 4 aprile V aliantine mi concesse una seduta diurna, particolare, 
alia  quale invitai il solo s ig . G randi. I .a Nonna si m anifesto subito 
e nel corso del nostro colloquio mi disse chiarissim am ente, in modo 
che anche il s ig . G randi udi benissim o, queste p aro le : « S tasera 
vado a Zero ». Ora. Zero e un piccolo borgo della pianura trevi- 
sana. dove la Nonna a ve va  una villa, carissim a a tutti noi suoi ni- 
poti, e dove riposa la sua sp oglia  m ortale nella tom ba di fami-

(i) Walter, Io Spirito-Guida di « Margery*, e che fu gii\ di religione protestantc, 
ha proclamato, in un circolo forinsto da protestanti convinti, che la religione cattolica 6 
quella che piCi si awicina alle verita trovate nell’ al di la. I.'episodio ha il suo valore.
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glia. Questo, naturalm ente, era del tutto ignorato da Valiatitine ed 
anche dal sig . G randi. Io stesso non vi pensavo affatto in quel mo- 
m ento; e sentirm i ricordare — a N ew  Y o rk ! — dalla v iv a  voce della 
Nonna il nostro caro piccolo Zero, mi dette ancora piu netta e sicura 
1’ im pressione che chi mi parlava  era effettivam ente lei, la Nonna.

In quanto a quel v iag g io  cost preannunciatom i dalla Nonna, mette 
conto — dappoiclie vi ho accennato — di d im e qualche altra cosa.

L a  sera di quello stesso 4 aprile, in una seduta collettiva con 
V aliantine alia H yslop House, Cristo d ’A n g e lo  mi comunico che 
avrebbe com piuto a V enezia un incarico di cui io in antecedenza 
lo avevo  pregato, e disse che, seduta stante, vi si sarebbe recato 
insiem e ag li altri « miei spiriti » presenti, tra i quali, come sem- 
pre, era la Nonna. Cristo d’A n gelo , insiem e ad essi torno trion- 
fante un’ora dopo, dicendo di aver fatto quanto io desideravo (il 
che potei controllare solo in parte) e recandomi notizie della mia 
fam iglia, risultatem i in seguito esatte. D urante la loro assenza, le 
consuete G uide di Valiantine ci conferm arono la partenza di Cristo 
d’A n gelo  e degli altri per 1’ Ita lia  e ci richiesero una particolare 
concentrazione di forze per aiutarli nell’ im presa. D a tutto cio de- 
duco che la Nonna mi ave va  detto poche ore prim a che nella sera 
sarebbe andatu a Zero (vicinissim o a Venezia) perche oram ai sa- 
peva della spedizione organizzata per quella sera...

Durante tutto il mio soggiorno negli S tati U niti, la Nonna mi 
segu i ovunque, non perdendo mai occasione di m anifestarm isi, an
che con altri M edii. P artico lare  curioso ed in teressan te : colla M e
dium M rs. llen riette  W riedt, di D etroit, la nonna non riusci a par- 
larm i che in francese, lingua g ia  da lei in v ita  parlata corrente- 
mente, ma non conosciuta dalla Medium. Questa signora, piuttosto 
in eta, e anch’essa un eccellente Medium a voce diretta. E ssa  ha 
per G uida uno spirito sedicente dott. Sharp . Con lei il fenomeno 
della voce diretta si m anifesta chiarissim o, ma in un tono piu tran- 
quillo, piu attenuato, per dir cosi, che con V aliantine. Di lei mi 
era stato annunciato, come un grande risultato ottenuto da lei 
sola, che colla sua m edianita avrebbero potuto m anifestarsi sino 
a tre d iverse entita contem poraneam ente.

Infatti, il m eraviglioso fenomeno si avverb  perfetto anche in 
m ia presenza. Successivam ente, pero, nelle mie tre ultim e sedute 
con V aliantine del giugno p. p., accadde che ben quattro distinte 
entita ci parlarono contem poraneam ente, e mentre lo stesso V a lian 
tine partecipava ai vari dialoghi ciarlando e ridendo, come spesso 
g li avviene.
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U n a  f u r i o s a  s a r a b a n d a .

Questo fenomeno e talm ente grandioso e concorre a fug-are 
tante stram palate ipotesi, che val la pena ne riferisca  qui un ep i
sodic) di cui io stesso fui parte e vittim a.

Copio dalle mie note su lla scduta alia  Hyslop House della sera 
del 3 g iu gn o  p. p . :

Uno dei momenti piii einozionanti della seduta fu quando intervenne 
Bert Everett. Come al solito, egli se la prese subito, allcgramcnte con me. 
Mi toccava sulla testa, sulle mani, sui ginocchi; mi tirava i baffi e il naso; 
e con quella sua stridula voce mi sghignazzava attorno. Ai miei sussulti, 
alle mie proteste, egli rideva come un matto, dicendo che faceva cosi per
che mi voleva bene e desiderava mi abituassi a sopportare il contatto coti 
gli Spiriti, il che mi avrebbe dovuto essere utile in seguito. Alle mie invo- 
cazioni, intervenne Cristo d’Angelo, incscolando la sua voce grave e piena 
di benevolenza a quella insopportabile di Everett. Gli domandai di proteg- 
germi da costui; ma Cristo d’Angelo, ridendo anche lui aliegramente, mi 
si pose a fianco dicendomi che non dovevo impressionarmi, che dovevo 
star calmo c ritto sulla sedia, che gli Spiriti mi amavano e non avevano che 
buone intenzioni a mio riguardo, che tutto questo mi sarcbbe stato di utilita 
in avvenire. Contemporaneamente a questi due, salto fuori anche Kokum 
ballandomi attorno e gcttando frasi e frizzi da tutte le parti con voce al- 
tissima. E come se non bastasse, Blakfoot fini per unirsi al precedcnte ter
zetto colle sue note di basso profondo uscenti, parcva, dal pavimento. L ’ef- 
fetto di queste quattro potenti'voci parlanti e schiamazzanti contemporanea
mente, era magnifico, impressionante..., terribile. Ma Everett fini coll’avere 
il sopravvento e gli altri tre tacquero. Egli allora, assunto un tono grave e 
pacato, pronuncio un lungo sermone, una sua speciale preghiera a Dio, 
stupenda nelle esprcssioni c nei concetti, intonata, mi parve, sul nostio 
«Paternoster». Che sollievo per me !

In quella stessa seduta com unicai alia Nonna la m ia prossim a 
partenza per 1’ Italia . Mi risp ose: «L o  so, parti sabato prossim o ». 
R e p lic a i: « No, parto venerdi ». M a la Nonna di rim ando e r i 
dendo: « No, no, vedrai, partirai sa b a to * . E d  infatti cosi accadde 
perche il Satum ia  che d oveva partire il venerdi alle 23,55, sposto 
a ll’ultimo l’orario di dieci minuti, partendo, cosi, effettivam ente di 
sabato.

« V O G I.IO  A IU T A K E  T U T T A  I.A  R E N T E  » .

Questi pochi cenni som m ari saranno sufficient! perche il lettore 
abbia un'idea di quello che puo essere una seduta con Valiantine 
quando 1’abbondanza della forza disponibile consente alle Entita  
spirituali presenti di risuscitare in pieno la loro voce umana e di 
r iv ivere  con noi per niezzo di essa. Fenom eno portentoso, di fronte
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al quale cadono veram ente le barriere della  m orte. E ssa  si ritira  
e lascia  il passo al ritorno dei nostri cbe g ia  avevan o varcata la 
sua soglia.

Ma carattere essenziale del fenomeno e proprio q u esto : che esso 
ci viene tutto dall’al di la. Dobbiam o riconoscerlo umilmente. Non 
studio, non scienza, non consapevole aiuto da parte nostra. E sso  
si avvera  totalm ente per opera di volonta a noi estranee e supe- 
riori. T u tt’al piu noi forniamo, inconsciam ente, i m ateriali. Pero, 
il fenomeno e una realta assoluta ed avvien e, certo, per v ie  che 
la N atura stessa consente. Noi possiam o indagarne il m istero; noi 
possiam o, anche, g ia  controllarlo, almeno fino a un certo punto.

Solo, l’artefice restera sem pre al di la. Insomma, conveniam one 
anche se il nostro orgoglio  ne puo un poco soffrire: e un dono 
per noi; e un a iu to ; forse, e g ia  un principio di prem io; non e 
una conquista da parte nostra. L a  conquista verra, forse, in se- 
guito se di quel dono, di quell’aiuto, di quel prem io avrem o sa- 
puto usare degnam ente, portando la nostra anim a piu in su, piu 
vicina a Coloro che dall’alto a gran voce ci chiam ano e ci in- 

citano.
L a sera del 1 3 m aggio  dell’ anno scorso, a  W illiam sport in Pen- 

silvania, mentre io sedevo, solo, con V aliantine in un salotto della 
sua m odesta villetta , Cristo d’A n g e lo  —  che mi parlava, anche 
piu del solito, con affettuosa confidenza —  mi d isse :

« Quello che vog lio  e di aiutare tutta la gente. B iso gn a  che la 
gente d iven ga piu spirituale ».

E cco , in poche parole, esposta chiaram ente la sua m issione e 
la ragione, altissim a, di essa.

E  in quanto ai mezzi, la sera stessa Cristo d’A n g e lo  mi d isse :

Hai osservato che i tuoi spiriti spesso non ti parlano colla loro precisa 
voce di un tempo, e qualche volta hai sentito che anche la mia voce e 
incerta e poco chiara. Ma qui in America faccio quello che posso. Anzi, 
con questo picciolto americano faccio anche troppo. Devo pur sempre usare 
la materia del suo stomaco. In Italia mi sentirai in modo ben diverso e tutti 
i tuoi spiriti ti parleranno piu chiaramente.

Io non vo g lio  addentrarm i troppo in una disam ina scientifica 
di questa comunicazione, al qual fine la com petenza mi farebbe 
difetto. T u ttav ia  essa mi sem bra del piu alto interesse per l’ inda- 
gine del fenomeno della voce diretta, e non vo g lio  esim erm i da 
qualche considerazione su di essa.

Noto, innanzitutto, che le parole di Cristo D ’A n g e lo  trovano
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pieno riscontro nei risultati delle esperienze del circolo del D ottor 
Crandon dove, colla gu ida di « W alter », e stato possibile otte- 
nere una serie  di fotogratie stereoscopiche che fissano l’ectoplasm a 
fuoruscito da « M argery  » in trance. L a  m ateria ectoplasm ica e 
stata colpita d a ll’obbiettivo nell’attim o in cui, sfuggendo a ll’ im- 
p ro vv isa  luce, v iene riassorbita dal corpo del medium per le ca- 
v ita  della bocca, del naso, delle orecchie. In alcune di queste fo- 
tografie e v isib ile  l’ ectoplasm a che conserva ancora traccia della 
form a che a v e va  prim a assunta nella materializzazione cui a v e va  
servito , form a allora ridotta ad una specie di placenta attaccata al 
medium  per un cordone che, a sua volta, richiam a l’ im m agine di 
un cordone om belicale.

L a  m ateria, dunque, che Cristo D ’A n g e lo  d iceva di dover trarre 
dallo stom aco di V aliantine, deve essere analoga a quella che 
« W alter » traeva  da <•> M argery  ». E  la tecnica piii probabile se- 
gu ita  dallo Sp irito  per la produzione della voce sem bra quella di 
usare di tale m ateria per rivestirne, cioe per rim aterializzare, i 
propri organi vocali tuttora in Lu i sussistenti alio stato, per dir 
cosi, spiritico (i).

T ro vo  una conferm a di tale ipotesi in quest’altro ep isod io :
U na sera, durante una seduta con V aliantine alia  H yslop House, 

E verett, che com e il solito cercava di esercitarm i a sopportare il 
contatto m ateriale cogli Sp iriti. mi offeree una stretta di mano. 
A ccetta i, avanzando nel buio la m ia mano che fu afferrata e stretta 
da un’altra mano (una mano perfetta, ma al tatto un po’ enfiata e 
meno m orbida delle nostre). Cristo D ’A n gelo  subito dopo mi chiese 
se avevo  avuto paura. R isp o si di no ed in p rova pregai Cristo 
D 'A n g e lo  di ripetere eg li stesso con me l’esperimento. Ma egli ri- 
sp o se : « E h , no; adesso non posso ; piu tardi, in Italia. A d esso  
« tutta la materia disponibile la uso per la mia voce »,

In quanto alia necessita di rim aterializzare g li organi vocali 
per riprodurre il fenomeno della  voce, essa appare di tutta evi- 
denza quando si tien presente che la voce, come in genere tutti 
i suoni, si produce m ediante una percussione dell’ aria am biente la

(l) Occorrc tener presente che « Walter », coimmica, colla incdianita di « M argery*, 
a voce diretta, esaltamenlc come Cristo D'Angelo con Valiantine. Per questo, sopratutto, 
la tecnica acccnnata da Cristo D'Angelo per produrre la sua voce acquista valore dalle 
esperienze fotografiche del Dott. Crandon. E , tuttavia da ritenere che I'ectoplasma da 
lui fotografato rappresenti la forma piu pesante e materiale della sostanza che il Medium 
puo fornire; sostanza — forte — che tcnde a diventar forza, energia, a seconda dell’ al- 
tcz2a o frequenza delle vibrazioni ad essa impresse dallo spirito operante. — P. B.
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quale ne vibra. Ora per percuotere e far vibrare 1’aria occorre un 
mezzo piu solido dell’ aria stessa, e g li organi vocali alio stato 
« spiritico * non possono piu essere adatti alia  b isogna.

Curiosa, ma non tanto strana da essere incom prensibile, la ra- 
gione datam i da Cristo D ’A n g e lo  per giustificare l’alterazione della 
voce qualche volta avvertita  in Lui stesso e piu spesso negli altri 
spiriti meno esercitati. P er g li organi vocali di Cristo D ’A n gelo , 
conform atisi alia  pronunzia del suo dialetto siciliano, la m ateria 
tratta dalle cavita  orali di V aliantine poteva benissim o essere poco 
om ogenea; meno adatta, per esem pio, di quella che g li fosse stata  
offerta dall’organism o di un siciliano. E d  invero, quarido ho ritro- 
vato Cristo D ’A n g elo  a M illesim o, medium  il m archese Centurione, 
la sua voce, pur riconoscibile appieno, ave va  g ia  assunta una pre- 
cisione, una forza incisiva, molto m aggiore , per quanto il medium  
non fosse ancora siciliano. A nzi, devo aggiu n gere  che se non fossi 
stato prevenuto, come sopra dissi, dallo stesso Sp irito  com unicante, 
di tale differenza e della sua ra g io n e ; essa sarebbe stata sostan- 
zialm ente tale da poterm i trarre a erronee deduzioni di possibili 
interferenze cerebrali e sp irituali. Invece, sulla base fornitam i da 
Cristo D ’A n gelo , la spiegazione piu sem plice ed o vv ia  resta an
cora nel cam po fisico, cioe nel piano della stessa nostra N atura. Il 
che ha una particolare im portanza.

C r is t o  d ’A n g e l o  in  t r a n c e ?

F o rse , e da collocare un poco piu in la del nostro piano fisico 
l’episodio seguente che, sem pre in relazione alia  personality di 
Cristo D ’A n gelo , mi pare interessante. Il

Il 30 maggio intervenni ad una seduta collettiva con Valiantine alia 
Hyslop House. Eravamo in 14 c tra essi, oltre al sig. Grandi, gia nominato, 
era una gentile signora, italiana d’origine, Mrs. Rita Molteni-Smith (91, 
Franklin  St., Astoria, N. Y.).

I giornali avevano appena dato la notizia della perdita dell’ « Italia » 
al Polo Nord, e noi italiani ne eravamo com'mossi ed addolorati. Pertanto, 
nel corso della seduta mi venne spontaneo di chiedere a Cristo D’Angelo 
se mi poteva dir niente di Nobile. Cristo D’ Angelo (che era sempre pronto 
a confessare la sua ignoranza di cio che non conosceva) mi rispose:

« E chi e questo Nobile?*.
Lo informal sommariamente, ed Egli di rimando:
« Che ne saccio io di queste cose? ».
Lo pregai di cercare di intormarsene, ed E g li:
« Va bene: aspetta un poco ».
Dopo un breve silenzio, ecco presso a me di nuovo la voce di Cristo 

D ’Angelo, ma meno viva del consueto.
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« ...II pallone c’ e ancora, ma e schiacciato sotto il ghiaccio. Oh, quanto 
« ghiaccio! Quanto freddo! Brr... (e la voce di Cristo D’ Angelo tremacome 
se egli fosse tutto scosso da brividi di freddo)... Poveretti, come soffrono! 
« Sono ancora in quattro. Ma fra pochi giorni anch’cssi saranno spiriti ».

A domanda, Cristo D ’Angelo soggiunge:
« No, niente da fare per essi. Bisognerebbe andarci in aeroplano; .ma 

« sono troppo lontani. Ogni aiuto e iinpossibile ».
Gli si domanda particolarmente di Nobile. Un silenzio. Poi la voce di 

Cristo D ’ Angelo, sempre un po’ trasognata:
« Nobile e in grande disperazione. Ha perduto gli occhi. SI, non ci 

« vede piu ».
Qualcuno chiede di cT itin a* . Cristo D'Angelo risponde:
* II cane sta male ».
Poco dopo Cristo D’Angelo ci parla d ’altre cose colla sua voce normale.
Io gli dico: « Ti prcgo. spiegami perche quando mi parlavi di quei po

veretti die soffrono tanto pel freddo al Polo, la tua voce tremava come se 
tu stesso avessi provato quel freddo e ne rabbrividissi tutto? ».

E Cristo D’ Angelo con accento di viva sorpresa:
« No, no! Che did mai? ».

In seguito, quando le notizie chiarirono la situazione, parve a 
me che Cristo D 'A n g e lo  mi avesse ammannito un bel pasticcio 
tra d irigib ile , Nobile, quattro superstiti, ecc., e ne provai una certa 
delusione. Senonche, ripensando con calm a a questo episodio, e 
sopratutto alle circostanze che lo accom pagnarono, un’ idea molto 
sem plice mi si affaccio alia  mente.

Cristo D ’A n g elo  p arlava in quell'occasione un po’ trasognato, 
com e se ci riferisse  una sua visione. E g li rab b riv id iva  com e se 
davvero  fosse stato in mezzo al gh iaccio  polare. P iu  strano an
co ra : E g li, subito dopo, non ricordava piu nulla di tutto questo. 
Puo, dunque. darsi che Cristo D 'A n g e lo  parlasse in una specie di 
ipnosi, di « trance »? F u n geva E g li in quel moment© in modo 
analogo a quello di qualche nostro medium terreno?

Odio le ipotesi sorrette solo da elucubrazioni mentali. M a mi 
pare che questa sgo rgh i, invece, dai fatti, come una spiegazione 
logica di essi.

In base a tale ipotesi. tutto sarebbe chiaro. Cristo D ’A n g elo  da 
prim a « ved eva » il d irig ib ile  e i superstiti, a quel momento, del 
gruppo perdutosi con esso ; poi la sua « visione » s ’era spostata 
(forse senza ch ’E g li lo avvertisse) e ci aveva  riferito quello che 
gli era sem brato di « vedere » di N obile.

Comunque, non e che una ipotesi che afifaccio. A i piu compe- 
tenti di raccoglierla  e svilupparla , se loro sem brera che ne v a lga  
la pena.
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Sem pre a proposito del d irig ib ile  « Ita lia  », ebbim o un’altra 
interessante com unicazione da parte d i una E n tita  sedicente un 
aviatore italiano perito tragicam ente.

F u  la  sera del i °  g iu gn o , in un’altra seduta con V aliantine, 
presente ancora la sign ora M olteni-Sm ith. Io  pregai Cristo D ’A n 
gelo  di accom pagnarm i V itto rio  C ., 1’ aviatore, che g ia  in prece- 
denza era venuto a me spontaneam ente, sperando che E g li  mi po- 
tesse dire qualche cosa di p iu  su lla  sorte della spedizione Nobile. 
E g li  venne, ed ecco testualm ente la sua risposta : « II d irig ib ile  si 
tro va  in una zona polare dove non puo essere soccorso. F ra  cinque 
giorni tutti saranno spiriti. M a sono buoni e verranno con noi. T e 
li condurro io a... quando sarai tom ato. A d d io . A rrived erc i a... ».

L ’ a v i a t o r e  e  i l  su o  a e r o p l a n o

M a d ell’ intervento di questo nostro aviatore devo dire qualche 
cosa di piu, per due ra g io n i: primo, perche il modo con cui E g li  
per ben tre volte si e presentato a noi costituisce di per se un 
episodio del piu alto interesse e degno di stu d io ; secondo, perche 
la sua com parsa a N ew  Y o rk , colla gu id a di Cristo d’ A n g e lo  e la 
m edianita di V aliantine, puo fornire elementi di p rova e di inda- 
gine a chi g ia  ebbe, e puo ancora avere, ragione di occuparsi 
di l.u i.

L a  prim a volta che V ittorio  C. venne a  me, fu la  sera del 
2,5 marzo 1928 in una seduta con V aliantine alia  H yslop House. 
V i ho g ia  accennato nel numero di agosto 1928 di questa R iv is ta .

La seduta durava da circa due ore ed era gia stata altamente dramma- 
tica. Improvvisamente, giunge dalPesterno, e cioe dalla parte di Lexington 
Avenue, il rumore di un aeroplano che si avvicina rapidamente, precipita 
nella stanza della seduta, volteggia sopra le nostre teste, si arresta. Dico 
sempre del rumore, che tutti udivamo fortissimo; non posso dire dell'aero- 
piano, di cui nulla ho saputo. Arrestatosi, dunque, il rumore deil’aeroplano, 
una voce davanti a me, con tono spigliato, come di chi si presenta:

« Vittorio... Vittorio... »
Io risposi: « Non conosco nessuno di questo nome, che sia morto*.
E la voce: « No, no, sono vivo, non senti? Sono C ..., figlio. Sono ca- 

< duto col mio apparecchio nel Lago di... Son qui per dirti che verro da 
« te a... Devi avvertirne mio Padre. Scrivigli a ... Mi raccomando».

Di nuovo sembra che un motore d’aeroplano riprenda e giri. II suo ru
more riempie la stanza, se ne allontana, dilegua, svanisce.

Presenti eravamo in quattordici. Tutti udirono egualmente. Di italiani 
c ’erano: Mr. Grandi, gia piu volte nominato, Mrs. Elsa M. Grandi e Ga- 
stone Grandi, loro figlio.
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La seconda comparsa di Vittorio C. fu quella del i°  giugno su ricordata. 
Ed ecco come procedettero le cose.

Io avevo pregato, come dissi, Cristo d ’ Angelo d’accompagnarmi Vit
torio C. sperandone notizie di Nobile. Cristo d’Angelo m'aveva risposto:

« Volentieri. Piu tardi ».
Passo una mezz’ora durante la quale molte Entita conversarono in inglese 

coi presenti. Poi, una voce accanto a me :
« Eusapia... Si, sono Eusapia Paladino. Mi interesso molto alle belie 

cose che qui avvengono col mezzo di Valiantine. Io non ho mai potuto 
tanto, quantunque tanta gente si interessasse di me. Adesso sta per acca- 
dere un lenomeno grande. Son venuta da Napoli per questo. Sta per arrivare 
Vittorio C. in aeroplano - .

Pochi minuti di silenzio. Poi, ecco lontano il rumore d’un aeroplano. Come 
I’altra volta, s’avvicina, arriva, si fermasopra di noi e Vittorio C. si annunzia 
a voce alta davanti a me, ed aggiunge:

« Mio Padre era assente quando gli hai scritto. Per questo non ti ha 
ancora risposto. Ho bisogno di parlare con Papa. Quando sarai tomato, io 
verro a casa tua a ... Diglielo ».

Poi Vittorio C. fece la comunicazione su Nobile su riferita e riparti esatta- 
mente come la prima volta.

La terza ed ultima comparsa di Vittorio C. avvenne la sera del 4 giugno. 
II suo arrivo e la sua partenza avvennero come nelle due precedenti. Que-
sta volta mi disse :

* Torno per raccomandarti di avvertire Papa. Riferiscigli tutto quello 
« che ti e stato.detto di... e che e vero. Mettiti d ’accordo con Papa. Addio. 
« Buon viaggio. Arrivederci a... ».

Di italiani, questa volta era presente la sign ora M olteni-Sm ith.
Ora, a parte ogni altro interesse connesso alia personality di 

V ittorio  C., o alle sue com unicazioni; la circostanza del rum ore 
dell’ aeroplano con cui pareva che E g li  arrivasse , e cost strana da 
m eritare tutta la nostra attenzione. Che g li Sp iriti possano, nel loro 
mondo, crearsi con m ateria fluidica le cose che vogliono, e stato 
detto tante volte, e si puo am m ettere. S i puo, dunque, arrivare  a 
ritenere che V ittorio C. si fosse rifabbricato  un aeroplano fluidico. 
M a come poteva questo aeroplano senza m ateria produrre un ru
more cost preciso a quello di uno dei nostri aeroplani m ateriali? 
F o rse  che l’apparecchio di V ittorio  C. era stato momentaneamente 
materializzato? A  parte l’eccezionalita del caso, non d o veva essere 
cost perche altrim enti l ’aeroplano non avrebbe potuto entrare nella 
stanza e vo ltegg iare  sopra di noi come non fossero esistiti limiti 
m ateriali attorno a se. V ero  e che noi abbiam o sentito solo rumore, 
non m ovim ento e nemmeno agitazione dell’ aria. F o rse  era m ate
rializzato il solo m otore?...
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G e o  V a l i a n t i n e .

In mezzo a tante m eraviglie , che ruolo g io cava G eo rge  V a 
liantine? Apparentem ente, nessuno. E g li  sed eva dirim petto a me, 
se eravam o so li; ad un posto qualunque, nel g iro  del circolo, se 
eravam o in p o ch i; in mezzo al circolo, se in molti. Spesso  durante 
la seduta chiacchierava con noi, o colle E n tita  presenti, o rideva 
di qualche loro uscita giocosa, o com m entava qualche situazione 
dram m atica o com m ovente; in tutto, come qualsiasi altro dei par- 
tecipanti. D opo qualche seduta ap p ariva un po’ pallido, legger- 
mente stanco, come, del resto, accadeva spesso anche a noi. S e  
non fosse stato im plicitam ente am m esso da tu tti; se le E n tita  co- 
m unicanti non lo avessero  esplicitam ente conferm ato, nessuno avrebbe 
potuto dire che proprio lui era il M edium.

Piuttosto p iccolo ; alquanto tozzo; con un pancino abbastanza 
pronunciato; il viso  accuratam ente raso, dal colorito o liv a stro ; cor- 
retto nel v e s t ire ; parco nel gestire  e nel p a r la re : cortese nei m o d i; 
evidentem ente d’animo m ite e b u o n o ; sem plice nelle idee, m a 
chiaro neU’esp rim erle ; di coltura lim itata; contento del suo stato 
che pare non sia per lui affatto eccezion ale ; palesem ente tranquillo 
nella sua coscienza; disinteressato quanto pud esserg li concesso dal 
non possedere mezzi di fortuna e dall’avere im pedito l’esercizio di 
una professione per essere sem pre a  disposizione, com e medium , 
in patria e fuori, di coloro che voglion o studiare lo spiritism o nelle 
sue ultim e portentose m anifestazioni. E cco  di G eo V alian tin e detto 
assolutam ente tutto.

E  possibile che eg li trucchi ? Q uesta e la dom anda che tutti i 
non iniziati e qualcuno anche dei piu esperti ansiosam ente d irigono 
a  chi ha potuto sperim entare con lui.

R isp o n d o  senza esitazione. P e r  la  m assim a parte dei fenom eni, 
cioe per quelli che io ho potuto co n tro llare : certissim am ente, no. 
P er l ’a ltra  parte che io non son riuscito a controllare, non ho rac- 
colto il minimo indizio per poter e levare  un sospetto, un dubbio.

H o g ia  esposto il modo im previsto  col quale io ho potuto as- 
sistere, del tutto nuovo ad ogni esperienza spiritica, a lia  m ia prim a 
seduta con V aliantine. Sub ito  dopo mi fu chiesto se ero convinto 
dell'autenticita di quanto era successo . H o risp osto : « Sono con
vinto che se v i e stato artificio, esso puo essere stato predisposto  
solo da D io  ».

Mi si obbiettera —  e giustam ente, ad onta di tutte le m ie pos- 
sib ili asserzioni in contrario — che quella prim a sera io non po-
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tevo pretendere di trovarm i in condizioni adatte per un freddo 
esam e dei fatti e delle circostanze. E  sia. Poco dopo, pero, io ero 
m esso, per m ia fortuna. in istato di perfetto agguerrim ento contro 
ogni possibility di truechi m edianici. Dopo le mie due prime se- 
dute con V aliantine. lasciai N ew  Y o rk  ed andai a Boston. Qui ebbi 
subito occasione di conoscere il Dott. W alter Franklin  Prince.

S i, ho detto W . F . P rince : 346, Beacon St.. Cioe, la bestia nera 
di tanti medii e sp iritisti am ericani. E g li  e Segretario  della « B o 
ston S . P . R .  ». E  il tipo classico  dello studioso m isantropo. W . F . 
P rince credc, in m assima, alia  verita  sp iritica ; ma nella R ic e rc a  
e partito, come tanti altri, dal presupposto del T rucco e della Frode 
e, novello Don Chisciotte, tiene perennem ente la lancia alle reni 
di quei perfidi Geni, senza. pero, che g li riesca d’ infilzarne uno.

E g li  ha avuto, in passato, la d isavven tura di associarsi, per la 
scoperta dei trucchi e delle frodi m edianici, al celebre Houdini, 
buon’anim a, m aestro autentico d 'ogni trucco e d 'ogni frode in co- 
spetto di tutti i pubblici dei due mondi. Con costui ha teso tra- 
nelli a medii di fam a intem erata, restando pero essi stessi. qualche 
volta, nella taglio la. E cco  perche W . F . P rince e adesso ridotto 
a dover studiare il fenomeno della voce diretta su m ateriale di se- 
conda mano. Peccato, veram ente, perche eg li ha una coltura va- 
stissim a, mente acuta e. di piu, e di una rara cortesia con chi gli 
va  appena un po’ a genio. Con me il Dott. Prince e stato di una 
bonta e di una cortesia veram ente obbliganti.

A p p en a seppe che io avevo  assistito  a due sedute con V alian 
tine nolle quali si erano verificati fenomeni di eccezionale impor- 
tanza, il Dott. P rince, con un pochino di benevolo compatimento, 
mi propose obbiezioni su obbiezioni. Ouando dovette am m ettere 
che non reggevan o  molto, concluse: « V eram ente. siete stato assai 
fortunato. In tanti anni di studio e di lavoro a me non e mai suc- 
cesso altrettanto. Come puo essere cio? Perche V alian tin e non si 
lascia  studiare a fondo da m e? La « voce diretta »? S i, e un fe
nomeno m araviglioso. M a io non l’ho mai potuto controllare. A  
voi come e accaduto di udirla? Cos! e cosi, vero? Ma sapete, caro, 
in quanti modi si puo produrre una voce sim ile? N o? Bene, sedete 
qua e non vi voltate finche io non ve lo diro ».

Io obbedii e poco dopo, sotto l’alto soffitto, scoppio una voce. 
E ss a  si ripete spostandosi qua e la per l'am pia sala. Mi sfuggi 
un’esclam azione di so rp re sa : e il Dott. P rin ce : « E  cosi, vero? 
nelle sedute di V aliantine ».

D ovetti am m ettere che era proprio cosi, o press’a poco.
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« V oltatevi pure, allora ».
Mi vo lgo  e il Dott. P rince mi appare arm ato di due trom be in 

tutto sim ili a quelle usate da V aliantine. Come aveva  eg li ope- 
rato? Nel modo piu sem plice: congiungendo le due trom be per le 
loro im boccature piu strette ed em ettendo la voce nell'apertura 
m aggiore di una di esse. L a  voce esce dalla m aggior apertura 
dell’a ltra ; si pu6 cosi lanciarla ad una distanza di oltre quattro 
metri. Io  ero un po’ turbato; il D ott. Prince trionfante.

L i per li avanzai al Dott. P rin ce  le obbiezioni o v v ie  della per
sonality dello Sp irito  com unicante, della  sua lingua, del suo ac- 
cento, dei suoi argom enti p artico lariss im i; tutti elem enti non truc- 
cab ili certo, specialm ente nel caso mio, perche sperduti nel fondo 
di un passato g ia  lontano, in un altro continente, e perche avreb- 
bero dovuto esservi pescati da un am ericano, in A m erica, d o v ’ io 
ero, a m ia volta, uno sperduto in quell'oceano di genti.

Qui il Dott. P rince si affrettava ad am m ettere che una base 
sopranorm ale c’e ra ; lo spiritism o lo accettava anche lui. A n z iL . 
Ma il fenomeno della voce, per se stesso, era. intanto, truccabile ; 
e allora...

E  allora io tornai alia  prossim a seduta di V aliantine coll’animo 
un po’ trepidante. Piit trepidante ancora assistei ai preparativi 
della seduta, proprio con due trombe, e a portata di mano di V a 
liantine. M a ancora prim a della seduta potei provare a congiun- 
gere le due trom be per la loro piu stretta im boccatura. No, una 
non entrava nell’altra. D opo la seduta le riesam inai; non recavano 
alcuna traccia di forzatura nelle due im boccature.

Da allora decisi di seguire il fenomeno senza lasciarm i so gg io - 
gare od assorbire dalla preoccupazione del trucco. E  fu un bene. 
Il fenomeno stesso si incarico di disperdere ogni obbiezione. Che 
la m aterialita della voce possa essere truccata, che im porta di fronte 
a tanti altri incontrovertibili elementi di fatto? L i ricapitolo - puo 
gio vare.

Ogni Entita p arlava con voce diversa che spesso era ricono- 
sciuta per la sua propria. Ne udii centinaia.

Ogni Entita p arlava nella sua lingua (udii perfino il cinese an- 
tico di Confucio!) ed anche nel suo dialetto, con accenti, toni, mo- 
dulazioni particolari; con vocaboli, frasi.m odi di dire particolarissim i.

Le « voci » si spostavano istantaneam ente per tutta la sala, in 
alto, in basso, avanti e DIETRO di noi; rispondevatto a domande 
som m esse che V aliantine non poteva udire ed anche a domande
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espresse solo m entalm ente. A lle  volte b isb ig liavan o pioprio  nel 
nostro orecchio.

L e  « voci » si producevano anche quando V aliantine p arlava o 
rideva. Con cio cade anche l ’altra m accheronica ipotesi del ven- 
triloquio.

L e  « voci » erano spesso contem poraneam ente piu d’una e fu- 
rono, come g ia  dissi, tin quattro nello stesso tempo, e tutte alte, 
precise, indipendenti. Sarebbero occorsi almeno quattro V aliantine 
e, col sistem a del Dott. Prince, otto trom be. E  che a rt is t i! A ltro  
che dei sem plicioni com e V aliantine.

L e  trombe erano sem pre contrassegnate con striscie fosfore- 
scenti che perm ettevano di identificarne in ogni momento le rispet- 
tive  posizioni.

Spesso  la trom ba era una sola (e la stanza era sem pre chiusa a 
chiave) e qualche volta essa g iacque a terra, tra i miei piedi che la 
urtavan o ; e la voce si produceva egualm ente.

Spesso  la voce, specie delle G uide, si produceva senza b isogn o 
della tromba, indipendentem ente da essa.

U na volta, mentre un’E n tita  mi parlava  attraverso la  trom ba, 
lum inosa, che io ved evo  proprio davanti a lia  m ia faccia, l ’ istinto 
mi spinse ad afferrarla : la trom ba era indipendente da ogni soste- 
gno e com e se fosse stata g a lleg g ian re  nell’aria.

E  potrei continuare; ma mi pare che basti.
Sono tom ato spesso dal D ott. P rince durante il mio soggiorn o  

in A m erica, e sem pre abbiam o insiem e discusso a  lungo. Io  ho 
tratto gran van tagg io  da queste interviste che mi ofFrivano pre- 
ziosi elem enti di sa g g io  e di controllo per le varie  esperienze cui 
andavo assistendo. In quanto a  lui, credo d’averlo  lasciato  cosi 
convinto del trucco e della  frode universali come l’avevo  trovato.

Io, invece, dopo un anno di esperienze d’ogni genere, di studio 
e di riflessione, non posso far altro che ripetere quello che avevo  
detto la  prim a se ra : S e  nel fenom eno della voce diretta dei tra- 
passati, quale io l’ho constatato finora, vi e un qualche artifizio, 
esso puo essere stato predisposto solo da Dio.

E  mi e grato  di av e r  potuto dire tutto questo mentre G eo V a 
liantine sta per tornare in E u ro p a  e per appagare, forse, anche 
l’ardente desiderio di tanti studiosi italian i.

D ott. P i e r o  B o n .
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II professore Santoliquido, in una conferenza tenuta nel marzo 
del 1927 a ll’ * Institut M etapsychique » di P a r ig i, fece l’elogio  del 
« dubbio » in rapporto al form idabile quesito della so p ra v v iv e n z a ; 
va le  a dire, del « dubbio filosofico », del « dubbio fecondo », sti- 
molo efficace a sem pre nuove indagini, a sem pre nuove scoperte, 
a sem pre nuove conquiste in ogni branca dello scibile, ma sopra- 
tutto nel cam po delle indagini m etapsichiche e dei problem i spi- 
rituali, sociali, m orali che ad esse si connettono, problem i che solo 
per ausilio del « d u b b io » ispiratore di sem pre nuovi metodi di 
ricerca, si perverra un giorno a risolvere.

In tali considerazioni del prof. Santoliquido si adom bra una 
profonda verita  psico logica e filosofica, giacche e proprio vero che 
il « dubbio » ag isce com e uno stim olante psichico di cui non pub 
dispensarsi la nostra m entalita onde m antenere costantem ente v i
vace  il proprio ansioso desiderio di com penetrare il m istero del- 
l’essere. E  si direbbe che una V olonta Suprem a abbia tutto pre- 
disposto onde l’um anita rim anga in condizioni perm anenti di « dub
bio fecondo» in rapporto a questo capitalissim o quesito da riso lvere  ; 
quasiche tale attitudine m entale .fosse la piu propizia al progresso 
c iv ile  e sp irituale dell’ um anita m edesim a, considerata collettiva- 
mente. S i direbbe, inoltre, che tale condizione d’ incertezza — orien- 
tata, pero, decisam ente verso  la soluzione sp iritualista del grande 
quesito —  oltreche stim olare a lia  ricerca. fosse altresi la  piu con- 
forme al perfezionam etito m orale dei popoli, in quanto uno stato 
di certezza scientifica assoluta in m erito a ll’avven ire  della tom ba, 
toglierebb e, forse, una buona parte di spontaneita m eritoria alia  
condotta d eg li individui nell’esistenza incarnata, e non andrebbe 
sc e v ra  d ’ inconvenienti d ’altra  natura.

D issi che tutto concorre a  far presum ere com e tale condizione 
p sich ica  di « dubbio fecondo » apparisca quella che m eglio si 
con faccia  aU'um anita civilizzata considerata collettivam ente; espres- 
sio n e quest’ ultim a che ricliiede un commento.
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Non e detto, cioe, che non abbiano ad esserv i individui perve- 
nuti a convinzioni affcrm ative di certezza assoluta — ora intuitive 
ed ora scientifiche —  in m erito al quesito della sopravviven za. 
Non solo tali individui esistono ed esisterono scm pre attraverso 
i secoli, ma e necessario che cio av v en g a  per il progresso civile  
e sp irituale d e ll'u m an ita ; giacche pel fatto stesso della gran  meta 
raggiunta, i pochi Illum inati sul mistero dell’essere si scntono 
dominati dal nobile im pulso dell’apostolato, il quale li trae a con- 
sacrare la vita alia  propaganda del V e ro ; in tal gu isa mantcnendo 
sem pre v ivace  e ferace il lievito  spirituale indispensabile al pro- 
gresso  dei popoli. T a li, ad esem pio, nel dominio della m etapsichica 
furono i grandi pionieri dello « spiritism o scientifico »: il sommo 
Federico M yers, il dottor H odgson, il professore H yslo p  e il pro- 
fessore O liver Lodge. T u ttavia , onde pervenire a una ferm a con- 
vinzione seientifica di tal natura, si richiedono disposizioni di spirito 
particolari, com binate a una vasta cultura generale, a una grande 
esperienza specializzata, e a un’erudizione estesissim a in argom ento; 
il che non puo non risultare il patrim onio dei pochi; m entre tale 
stato di salda convinzione seientifica in ordine al suprem o m istero 
dell'essere, risultando il frutto di lunghe v ig ilie  di studio e di pro- 
fonde m editazioni, e destinato a rim anere patrim onio personale di 
colui che ha superato la prova, giacche non e possibile trasm ettere 
ad altri la vera  essenza di convinzioni le quali derivano da una 
sintesi psichica strettam ente personale, frutto delle indagini com- 
piute e delle cognizioni acquisite.

M a, com e gia. si disse, tutto cio presum ibilm ente e un bene, 
visto  che in caso d iverso  l’ um anita civilizzata si troverebbe in 
possesso di una grande V crita  seuza il coefficiente di coltura g e 
neral e e speciale capace di farg lien e intravvedere le g iuste appli- 
cazioni pratich e; va le  a dire che si troverebbe in possesso di una 
V erita  per la quale non sarebbe m atura, con la conseguenza che 
probabilm ente si determ inerebbe nei popoli un ristagno di attivita 
fattiva, in quanto l ’esistenza terrena apparirebbe troppo insignifi- 
cante di fronte alia prospettiva di un’esistenza spirituale di gran 
lunga superiore, la quale risultasse dim ostrata in gu isa  certa, su lla  
base dei fatti. D accapo q u in d i; II  dubbio fecondo, ma oricnlaio scien- 
lificam ente verso la  solusione spiritualista del grande mistero, sem bre- 
rebbe lo stato psicologico piu confacente al p rogresso  c iv ile  e 
m orale delle generazioni odierne.

G ia  il L essin g , un secolo e mezzo addietro, a v e v a  intuito tale 
vcrita  allorche s c r is s e :
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Qualora Dio mi si manifestasse chiudendo nella mano destra lutta la 
Verita, e nella mano sinistra soltanto cio che vale a, preservare in me vi
vace 1'impulso a indagare la Verita, con la clausola ch’ io dovessi continuare 
a incespicare nell’errore, e mi dicesse: * Scegli! » io mi risolverei, con tutta 
umilta, per il contenuto della sua mano sinistra, dicendo: « Padre, mi basta 
cio che si contiene nella tua sinistra. La Verita assoluta e per Te solo!

N obile lin gu aggio , il quale dim ostra quanta profonda fosse 
l'intuizione delle legg i dello spirito nel pensatore te d e sco ; giacche 
con tale apologo eg li vo ile  significare che la nostra ind ividuality  
e le grandi finalita della vita si svolgono assai m eglio con la di- 
sciplina m entale del dubbio, la quale ci sforza a pensare col nostro 
cervello . ad ag ire  con le nostre forze, a cercare la luce per merito 

nostro.
E d  e veram ente notevole che i m essaggi delle personality me- 

dianiche elevate, concordano nell’afferm are tale concetto.
Il professore Santoliquido, riferendosi alle  proprie esperienze 

con la medium signora « Lu isa », o sserva :

Gia dai primi mesi del 1907, quando < Luisa », divenuta incredula, 
aveva accolto con un sorriso ironico certe afTerma/.ioni del comunicante, 
questi interruppe il messaggio in corso, e cosi le parlo:

« Giii ti dissi che il dubbio non mi offende. E  il dubbio che spinge 
alia ricerca. Il dubbio £ indagine... »

D opo di che, il prof. Santoliquido cosi continua:

Piu recentemente, in data 14 novembre 1925, in un piccolo circolo 
famigliare, a Parigi, si ottenne il messaggio seguente, che sottometto alia 
rillessione degli spiritisti, tenuto conto che tali ammonimenti furono essi 
pure conseguiti medianicamente :

« Il dubbio c l’angoscia dell’anima impegnata nella ricerca della Verita. 
E  in causa del < dubbio » che I’ uomo si sforza a risolvere i formidabili 
problemi che la sua mente intravvede nel niondo e nell’universo. In assenza 
del dubbio, e l’ indolenza mentale che s’ impossesserebbe delPuomo soddi- 
sfatto di cio che i sensi gli oflrono... II dubbio e un Bene ; e il risultato 
dell’attivita intellettuale non piu soddislatta delle cognizioni puerili di un’uma- 
nita nell’ infanzia... »

N ella raccolta di m essaggi m edianici in tito lata: « G uidance from 
B eyo nd  »; m essaggi ottenuti con la m edianita di M rs. W ingfield , 
colei che contribui grandem ente a trarre a  convinziotie Fed erico  
M yers (il quale scrisse  lungam ente di lei nelle sue opere, deno- 
m inandola M iss A .), si leggon o  queste considerazioni di uno sp i
rito com unicante:
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La morte c un premio che puo solamente offrirsi a coloro che hanno 
vissuto. Durante l’esistenza terrena noi invochiamo qualche volta la morte, 
ma lo facciamo con senso di terrore piu o meno represso, giacche siamo 
consapevoli d ’ invocare un grande ignoto. £  l’aculeo della morte risiede in 
questo formidabile mistero. « Ah! se si potesse sapere che cosa ciattende! 
Se si potesse avere la certezza della sopravvivenza! » Cosi voi la pensate. 
Ebbene: cio non puo essere, e non deve essere; poiche se tra la Vita e 
la Morte fosse gittato un ponte cosi saldo da potersi attraversare dai vi- 
venti in massa, allora essi non proverebbero piu la * gioia di vivere » in am- 
biente terreno, e in massa aspirerebbero ad emigrare net mondo spirituale. 
Ed e per questo che Dio ordino che ciascuno dei viventi abbia modo di 
costruire questo ponte metaforico coi mezzi propri, ma che nessuno sia 
capace di costruire integralmente un ponte a vantaggio di tutti.

Quest’ultim a osservazione conferm a cio cbe si d isse in prece- 
denza a proposito delle incrollabili convinzioni sp iritualiste acqui- 
site  dai pochi che si dedicarono a  in vestigare  a  fondo la  casistica 
m etapsicbica, convinzioni non trasm issib ili ad a ltr i; m entre la 
prim a parte delle osservazioni esposte, conferm a a sua vo lta  il 
punto di v ista  qui propugnato, che, cioe, lo stato d’anim o m eglio 
rispondente alle odierne condizioni psicologiche d ell’um anita civi- 
lizzata in rapporto al quesito della sopravviven za, rim ane ancora 
quello del « dubbio fecondo ».

E  riflettendo in proposito, si e indotti a convenire che siccom e 
nel caso nostro tale * dubbio fecondo » sarebbe costituito per tre 
quarti da ottime prove in favore della sopravvivenza, e per un quarto 
da obbiezioni piu o meno sofistiche ma pur valevoli a m antenere 
lo spirito in uno stato provvidenziale di perp lessita benefica; sic- 
come cosi e, allora ne conseguirebbe che le nefaste dottrine del 
m aterialism o scientifico risulterebbero ugualm entee definitivam ente 
bandite, visto che al dogm a dell’annientam ento finale da esse pro
pugnato, succederebbe la dim ostrazione scientifica —  prossim a, 
quanto um anam ente e possibile, alia  certezza — che la  so p ravv i
venza dello spirito alia  m orte del corpo ha per se la testim onianza 
di tutte le m anifestazioni m etapsichiche: A n im ich e e Spiritiche. 
N iun dubbio che chiunque ab bia una sufficiente cognizione della 
casistica  in discorso, converra con me che le oUimc prove, fondate 
sui fatti, capaci di far percorrere, alle menti libere da preconcetti, 
i tre quarti del cammitio che conduce alia  soluzione spiritualista 
del grande quesito, abbondano nel cam po delle indagini m etapsi
chiche. II che e quanto basta, visto  che tutto concorre a  far pre- 
sum cre che il genere umano, onde prosperare ed evo lvere , abbi-
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sogna sollanto d i un soldo orieniamento del pensiero collettivo verso la 
soluzume spiritualista del mistero della morte.

S a ra  sem pre cosi ? Non lo credo. G iorno verra  in cui l’um anita 
civilizzata, fatta m atura, com prendera m eglio i doveri che ad essa 
incom bono nell’ esistenza incarn ata; e in conseguenza, la  m entalita 
di ogni singolo  individuo sara  in grado di assim ilare tutta la ve- 
rita in rapporto ai destini d ’oltretom ba, senza menomazioni della 
propria attiv ita  fattiva  in am biente terreno. A llo ra  soltanto la  co- 
gnizione p lenaria della grande V erita  d iverra patrim onio d itu t t i ;  
per ora, m eglio rim an ga patrim onio di pochi, e che il « dubbio 
feco n d o », orientato scientificam ente verso conclusioni sp irituali- 
ste, domini ancora la m entalita im preparata dei popoli civ ili.

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

Uuso della ragione.
L ’ ultima tappa della ragione e di conoscere che vi e una infinita di cose 

che la sorpassano. Essa e ben debole se non arriva fin la.
E  necessario saper dubitare quando occorra, affermare quando bisogna, 

sottomettersi quando necessita. Coloro che non fanno cosi non intendono 
la forza della ragione.

** *
Cio che piu meraviglia e vedere come tutti non si meraviglino della 

propria debolezza. Si opera seriamente e ognuno segue la propria condi- 
zione, non perche sia bene, in effetto, seguirla, poiche e di moda, ma come 
se ciascuno sapesse certamente dove sta la ragione e la giustizia. Ci si trova 
ingannati a tutte Tore e per una compiacente umilta si crede che sia per 
sua colpa e non per quella dell’arte che ci si vanta sempre di posscdere. 
E bene che vi sieno molti di costoro al mondo onde mostrare che I’uomo 
e capacissimo delle piu stravaganti opinioni, poiche e capace di credere che 
egli non si trova in questa debolezza naturale e inevitable, ma che, al 
contrario, si trova nella naturale sapienza.

Pascal.
II dubbio.

Io veggo ben che giammai non si sazia 
Nostro intelletto, se il ver non lo illustra, 
Di fuor dal qual nessun vero si spazia.

Nasce per quello, a guisa di rampollo,
Appie del vero il dubbio: ed e natura 
Ch'al sommo pinge noi di collo in collo.

Dante. Parad. IV , 124-32.



CASI MEDIANICI NON IPOTETICI 
E INTERPRETAZIONI IPOTETICHE

I pochi casi, che enumerero, noil sono propriainente inventati, 
perche sono ricalcati sopra i non pochi del generc, avvenuti e re- 
gistrati negli A tti della fenom enologia m edianica — e devono per
d u  esscr presi in dovuta considerazione critica come element! per 
la costruzione di una iogica interpretazione scientifica.

*
* *  *

i °  Caso. In una seduta, un organetto, non tocco da nessuno, e 
lontano piu di un metro dal medio, suona un 'aria m usicale bene 
accordata, mentre nessuno dei presenti, il medio com preso, e cono- 
scitore di m usica; si dom anda: chi suona? N ecessita qui una in- 
telligcnza eslranea al circolo, la quale p o ssegga  l’ arte della mu
sica, e s ia  esercitata a suonare l’organetto. P e r  s fu gg ire  alH po- 
tesi sp iritica, si abbraccia quella an im ica: sdoppiam ento del medio, 
cioe da Cariddi si casca in S c illa . Dunque sarebbe lo spirito  del 
medio, il quale spirito avrebbe appresa ed esercitata m usica allVw- 
sapula del m edio ! Ipotesi arcispirifica, se ben si c o n s id e ra ! T utto  
Sta a volcrla capire...

Intervcnto di uno spirito di v ivente lontano m usicofilo? Impos- 
sib ile non c, ma neppure molto probabile, poiche richiede la teleci- 
nesi a m olta distanza di un dorm ente — e siam o sem pre ad aver 
che fare con uno spirito , che opera nel d i qua, com e se si trovasse 
net d i la. M a l’ ipotesi sp iritica pura, cioe di uno spirito libero, rcsta 
sem pre piu accettabile di ogni altra, perche meno com plicata di 
altre ipotesi, la « meno artiheiale » ci concede il prof. D riesch !

2* Caso. Fenom eno m usicale, come il prim o, ma piu assai ac- 
centuato. Non e ’e nel luogo della seduta nessiai isttmnento, ne da 
corda, ne da fiato —  e intanto si produce nell'am biente una me- 
lodia deliziosa, senza sapere ne come, ne da chi. S i fanno le me- 
desim e ipotesi, che diventano anche meno accettabili per la loro 
com plicazione di presupposizioni arci-ipotetiche, che non giungono 
ad evitare lo spiritistno, e restano im pigliatc nello spiritualism o.
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S e  non e zuppa, e pan m olle! T irare in ballo l’allucinazione col- 
lettiva e allucinaziom ania da... scienziati in frego la an tisp iritica !

30 Caso. D el m edesim o genere musicofilo. Ci e un piano chiuso 
a chiave nella sianza delle sedute, con sopravi tappeto, cande- 
lieri, ecc.

S i annunzia lo spirito  di T al dei T a li, che per dare una prova 
certa della propria idenlita personate suona nel piano, sem pre chiuso 
a  chiave, una sua romanza favorita, cio che era bene a  conosccnza 
di varii presenti, i quali tutti, com preso il medio, non conoscono 
acca di m usica.

Qua si che casca l’asino sotto ai negatori dello spirito libero e 
sopravviventc a lia  m orte del corpo. S e  non e quegli che afferm a di 
essere e di essere stato, chi potrebbe mai essere? Innanzi a  fatti di 
quest’ordine, le ipotesi piu dottiloque divengono id iotaggin i, va- 
niloquii m anicom iali, allorche si vuole oppugnare l’evidenza di 
quella spiritica pura.

40 Caso. U no spirito m atcrializzato si d a p er un greco  antico, e 
lascia scritta una cotnunicazione, esegu ita  in presenza di tutti i 
componenti della seduta, appunto in greco antico, che nessuno ca- 
pisce, ne sa leggere. F a  duopo ricorrere dopo ad un grecista  per 
intenderne il senso.

Chi era, o poteva essere? Un vivente lontano piombato nella 
seduta a spacciarsi per greco antico? Non e un im possibile asso- 
Into, ma bisogtierebbe dim ostrarlo realizzatosi nel caso specipco, se 
no, e preferibile accettare l’ ipotesi sp iritica pura  e scmptice per ra- 
gioni o vv ie  ed intuitive di m aggiore possibility.

50 Caso. In una seduta uno spirito m aterializzato, presentatosi in 
costum e della sua epoca, parla una lingua morta da secoli, l’aram eo, 
e non e com preso che da uno Sceicco  ivi presente. Sara  il trucco di 
un vivente lontano conoscitore dell’aram eo ? 1 L o  creda pure un 
dotto incredulo, che puo credere a tutto, salvo che a ll’ esistenza 
degli spirit it

6° Caso. S i ottiene da un medio scrivente com unicazione anche 
in greco  antico, che non conosce affatto, come neppure i presenti. 
E g li  non lo sa scrivere, eppure lo scrive  coi caratteri greci...

*
* *

A  che tante m eravig lie  ? S i hanno a disposizione p e ro g n i caso e 
tutti i casi siffatti le brevi sufficientissim e ipotesi di recente conio: 
xenoglossia con relativa xenografia, m etagnom ia... ed infine, se 
ancor non bastasse alia  bisogna, l’arcipotesi dell'onniscienza e del-



1 7 2 V . C A V A L L 1

l ’onnipotenza, inconscienti, si capisce bene, del medio, ossia del 
C E R V E L L O  del medio. Insom m a niente spiritism o, perche niente spi- 
r ili, esseri assurdi, e quindi im possibili, inesistenti, inesistibili, ma 
invece divinism o, anonimo, im personale, e pur perfettam ente ftsio- 
logieo e null’ altro, annicchiato nelle cellule encefaliche ed evaporabile 
a lia  morte.

Che parlino o scrivano anche dei bebi in fasce... n il m ira ri: e 
il loro subcosciente onniscientissimo, che ne fa delle s u e : e criptostesia 
eruttiva, o se vogliam o m eglio, criptosofia... sem pre cerebrate, iper- 
cerebrale! In  quanto poi a vo ler un po’ anatom izzare queste ipotesi 
m etapsichiche, D io  ce ne lib eri! G lissez, n ’appuyez pas, m essieurs...

Stanno tanto in alto che non li potete acchiappare neppure per 
la lor coda com etaria/

Nubcs et inania captam us!

D uem bre 19 26 . V . C a v a l l i .

I fatti.
Se I’esistenza, la realta dei fatti, cosi detti spiritualisti, e, come noi 

crcdiamo, provata, non bisogna nascondersi che la loro portata e immensa, 
e pur formulando le debite riserve, pur non inoltrandoci, su questo campo, 
se non a passi contati, con tutta la prudenza di un esploratore che cerca 
una via sopra un terreno mobile, e ben lecito chiedersi, in petto, che cosa 
ci sia dietro questi strani fenomeni, le cui sconcertanti manifestazioni tor- 
menteranno la scienza assai piu di quanto non abbia fatto qualsiasi altra 
scoperta, della quale essa abbia dovuto occuparsi fino ad oggi... Non ci 
stanchercmo di affermare che vi sono dei fatti positivi, ineluttabili. Roberto 
Hare, e centinaia d’altri, ne hanno portati; Russel Wallace, Butlerow e 
ZiMiner, dopo W, Crookes e la Societa dialettica di Londra, ne hanno for- 
niti a piene mani; noi stessi portiamo il nostro contributo di osservazioni 
e di espericnze. Noi non possiamo piu indietreggiare; i fatti ci incalzano; 
abbiamo un bel dibatterci e dire: « Questo non e possibile »; essi ci ri- 
spondono: «No, questo e». Noi opponiamo un ma, e ci viene risposto con 
un fatto, e, come ha detto il Wallace, «i fatti sono cose ostinate >. In realta, 
si puo far dello spirito a loro proposito, durante una scduta accademica; 
i fatti si eclissano per un po’ di tempo; poi un bel giorno ricompaiono, 
beffardi, e coloro che non vollcro vederli, saranno talvolta felici di scoprirli 
domani. Errare hnmanttm est. Manifestiamo, dunque, tutto il nostro pen- 
siero: questi fenotneni sorprendenti, inspiegabili, in base al poco che sap- 
piaino, non dimostrano in guisa assoluta che la morte svincola in modo 
duraturo I 'to cosciente. Ma incalziaino questi fenomeni, studiamo, ccrchiamo 
e se, al termine delle nostre ricerche, troveremo una qualsiasi cosa, fossero 
anche degli spiriti, proclamiamolo.

P. G i b i e r .



LO SPIRITUALISMO Dl EDOARDO SCHURE

L ’ indirizzo odierno delle cosiddette « scienze sp iritualiste » si 
scosta non poco da quello che ha orientato l ’opera di E d oard o  
Schure. L a  ricerca psichica tende o g g i, e secondo noi giustam ente, 
a lim itarsi ad un lavoro di m etodico accertam ento, lasciando a co- 
loro che ne sentano la  necessita il considerare i nudi fatti, ch ’essa 
ci pone innanzi, come conferm a di postulati piu generali, i quali 
non sono dim ostrabili se non per mezzo di una esperienza d iversa  
da quella em pirica. L e  stesse indagini in tem a di occultism o e di 
dottrine esoteriche debbono o g g i sottostare, se voglion o  garan tire 
a se stesse un minimo riconoscim ento di serieta, a  condizioni ri- 
gorose, la prim a delle quali e il partire dai risu ltati della scienza 
« ufficiale » come da un terreno che si conosce e che si o ltrepassa. 
Queste esigenze, Schure non le ha sentite che in m inim a p arte : 
ne poteva esser diversam ente, poiche esse, ripetiam o, sono del tutto 
contem poranee. M a, anche in quella parte m inima, Schure e stato, 
come in tante altre circostanze, un precursore, e com e tale v a  ri- 
conosciuto e am m irato da chi o g g i, pur seguendo v ie  d iverse  e 
non essendo disposto ad accettare in blocco le sue idee, ab b ia pero 
con lui comuni alcuni principi g e n e ra li; com batta in d ifesa di un 
ordine di valori che e molto al disopra delle differenze di m etodo 
e, in genere, delle particolari contingenze.

Lo  spiritualism o di Schure e stato, piu che una conclusione di 
processi d ’ordine intellettualistico, una fe d e ; e i suoi scritti, che 
si appoggian o sopra un numero talvo lta assai lim itato di fonti o 
di docum enti, sono il frutto di una enorm e potenza intu itiva e sin- 
tetica posta al servizio di questa fede. Cosi sorgono, in ordine di 
tempo, libri come « I G randi Iniziati » o * L ’Evoluzione d iv in a  ». 
Cosi g li e possibile, m entre i pubblici tacciono e la critica e ostile, 
d ivinare il posto che l’opera w agneriana occupera nella s to r ia  del 
dram m a m usicale.

E  abbastanza facile, contrariam ente a  quanto si pensa, ritrovare  
nelle opere di Schure il suo « credo » esp resso  in poche form ula-
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zioni defin ite : eg li ha condensato, per esem pio, i punti cardinali 
della sua dottrina, nella « Confessione filosofica » che precede l’am- 
pio studio scritto su di lui da R o u x  e V e y s s ie ; riteniam o oppor- 
tuno tradurre i paragrafi essenziali, rim andando il lettore, per ul- 
teriori chiarim enti, al testo intero. od anche alia  prefazione dei 
« G randi Iniziati » :

La saggezza esoterica, secondo .Schure, pone come principio che la co- 
noscenza approfondita e trascendente del mondo interiore puo sola fornire le 
chiavi per la conoscenza del mondo esteriore.

Le sue sorgenti sono V Intuizione, la Veggenza e la comprensione delle 
Idee M adri nel loro insieine organico.

II suo metodo e 1’applicazione di queste idee a tutti i campi della 
Scienza, dell’ Arte e della Vita, sotto il controlto severo detl'osservazione e 
della rati lone.

Il suo strumento di lavoro, che le serve ad un tempo d’orientamento 
e di pietra di paragone in quest'opera completa e sottile, e la legge delle- 
analogie universali e differenziate, che permette di ricondurre i fenomeni piu 
vari alia loro unita primordiale.

Intuizione, Esperienza e Sintesi riassumono il metodo di ogni scienza...

E , piu o ltre :

L ’uomo e insieme corpo (o materia), anima (o forza plastica) e spirito 
i n ragione cosciente, intelligenza, io divino). Questo spirito e 1’ essenza eterna 
del suo essere. L ’anima e il corpo sono gli strumenti necessari per la sua 
evoluzione nel tempo.

E  om ologam ente l’universo si com pone del mondo fnico, del 
mondo delle amine e del mondo divino...

Questi enunciati non hanno bisogno di lunghi commenti. Ognuno 
scorge la loro indeterm inatezza, il loro curioso schem atism o, che 
ricorda le sem plicistiche costruzioni dello spiritism o dei primi tempi. 
O ggi, si potrebbe dire, solo un ingenuo puo scrivere  cosi. Eppure, 
Schure fu tutt’altro che un ingenuo, e il suo spiritualism o non si 
esaurisce certo in queste form ule. Ma prirna di m ostrare come, se
condo noi, sia  necessario desum ere il suo inseguam ento dalla sua 
opera com plcssivam ente considerata (e cio con una intuizione sin- 
tetica sim ile a quelle di cui egli ci ha dato tanti esempi), sara 
opporiuno notare che singoli punti, di quelli piu specialm ente con- 
tem plati dalla nostra ricerca, sono stati invece scorti dallo Schure 
con precisa chiarezza. A nzitutto, rileggiam o le prim e righ e dei 
passi che abbiam o riportati piu sopra: in esse, com e in v a ri altri 
scritti di Schure, si trova perfettam ente delineato quel concetto di
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« esperienza interiore » che costitu isce un punto ferm o della  ricerca 
spiritualista, se pure ai nostri giorni esso e stato molto approfon- 
dito e giustificato an che in sede filosofica. Quando Schure afferma, 
in altro luogo, che c solo im m ergendosi nelle ultim e profondita 
del proprio essere l’uomo pud toccare il D ivin o  e di la risalire  alia 
sfera delle potenze eterne », non fa  che esprim ere lo stesso  con
cetto nella form a trasfigurativa e poetica che g li e propria, ma 
rive la  quanto in lui quest’ idea fosse sa ld a  e orm ai indiscutibile. E  
quando eg li ci narra com e pervenne alia  conoscenza delle verita 
sp iritualiste, afferm a: « fu un'esperienza della vila  interiore, segu ita 
da una larga  sintesi intellettuale ».

« L o  spirito e la sola rea lta : la  m ateria non e che la sua espres- 
sione inferiore, cangiante, effim era, il suo dinam ism o nello spazio 
e nel tem po » (prefazione ai < G randi Iniziati »). O ggi queste pa
role non fanno piu, anche a chi si occupi di altro ordine di studt, 
l’ effetto che dovevano fare all’epoca in cui apparve l’opera capi- 
tale di Schure. E po ca non solo di fatto m aterialistica (su questo 
piano poco c ’e da rallegrarsi), m a in cui il m aterialism o in tutte 
le sue pseudo-giustificazioni concettuali teneva ancora il cam po, e 
solo com inciava a presentirsi un risveg lio  in filosofia. A  noi o g g i 
una svariatissim a fenom enologia, em piricam ente co n stata ta ; la dis- 
soluzione del concetto di cosa in se operata dalle correnti ideali- 
s t ic h e ; uno studio approfondito di alcune tradizioni specialm ente 
orientali, hanno reso questo principio quasi parte integrante del 
nostro patrim onio intellettuale, come una conquista che nessuno 
ci potra piu togliere. E d  anche qui, dunque, riconosciam o a Schure 
quanto g li e dovuto.

Lasciando questo punto, che ci pare sufficientemente chiarito, 
passiam o senz’altro a considerare quale sia, secondo noi, la fun- 
zione che Schure ha esercitato in favore dello spiritualism o. L a  
sua opera, come tutti sanno, non e quella di uno scienziato o di 
uno sto rico : e quella, prevalentem ente, di un poeta. M a non e af- 
fatto indifferente, dal punto di v ista  che c ’ interessa, e che non e 
quello puram ente estetico, il fatto che un poeta abbia scelto, com e 
protagonisti di vaste sue opere di rievocazione, le figure dei fon- 
datori delle grandi religioni, o i sommi artisti del R inascim ento, 
anziche altri so g getti d iversi od opposti di fronte ai valori dello 
spirito . L a  stessa  teoria dell’« arte per l’arte » va, del resto, feli- 
cem ente tram ontando. M a, anche senza entrare in discussioni di 
estetica, lim itiam oci a ricordare che se in sede scientifica opere 
com e « I Grandi Iniziati » possono essere discusse e com battute.
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esse conservano un valore g lob ale  spiritualm ente indiscutibile. E  
non solo questo, m a tutti g li scritti di Schure portano la stessa 
impronta, la  stessa ansia di elevazione verso un piano che non sia 
piu quello delle contingenze m ateriali. N el « Sogn o  della m ia vita », 
volum e di m em orie, recentem ente apparso anche in traduzione ita-' 
liana, eg li m anifesta in ogni pagina questa sua volonta di affer- 
m are sugli altri i valori dello spirito. E  la sua v ita  e una conferm a 
di questo « senso del d ivino » ch’e g li ha tentato di rintracciare nei 
suoi libri. Tutto a lui p arla  in sim boli, visioni e trasfigurazion i:
« sub specie d ivin itatis ». E g l i  v iv e  in questo mondo in uno stato 
di perpetua ebrezza che, piu che estetica, vorrem m o dire estatica, 
se la parola non fosse troppo forte. Certo, Schure visse profonda- 
mente quello che scrisse. N ella « S to ria  del L ied  » e nella « S to ria  
del dram m a m usicale » eg li studio la funzione che la  m usica, nelle 
sue form e piii spontanee o piu elevate, puo esercitare sullo spirito 
um ano; nelle « G randi leggen d e di F ran cia  », nei « G randi Ini- 
ziati », nel « T eatro  dell’ anim a » fece r iv ivere  in form a sm agliante 
figure e miti che parevano destinati a rim anere in eterno soggetto  
di discussioni accadem iche o di rettoriche ap o lo g ie ; nelle « Donne 
ispiratrici », nei « Profeti del R inascim ento » indico l’ influenza de- 
g li individui nei quali brilla  il fuoco sp irituale , su lla storia del- 
l’umanita. E  nelle sue opere m inori, nei romanzi, nei poem i, nei 
sag g i di varia  indole, e sem pre questa preoccupazione di illum i- 
natore e di risvegliatore. T ale e l’ insegnam ento di Schure, quello 
che noi riteniam o, quello che restera, indipendentem ente dalla 
sorte che l’avven ire  sia per riserbare alle sue opere. In altra  cir- 
costanza si potra classificare nel tem po quanto Schure ci ha la- 
sciato, rintracciare le sue fonti, le influenze che si esercitarono su 
di lui. O ggi, a cost b reve  distanza dalla sua scom parsa, questo sa- 
rebbe prem aturo, e anche scarsam ente opportuno. Ci basti dunque 
aver indicato quale sia stata la sua funzione in un’epoca special- 
mente inadatta a com prendere le sue nobilissim e aspirazioni, i suoi 
tenacissim i sforzi per tradurle in pratica, la sua b attag lia  d ’ isolato 
alia conquista di un bene che non e valutabile in moneta terrena.

E m il io  S e r v a d io . II
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II dominio dello Spirito .

Chi e preparato a morire e padrone del mondo.

L e o p a r d i .



PRECOGNIZIONI, PREMONIZIONI, PROFEZIE
( Con/, e fin e: v. fasc. preced., pag. 89)

Ca so  X L V I I I .  — E cco  un altro esem pio analogo al prece- 
dente. N ella  m ia m onografia su g li « E n ig m i della P sico m etria  », 
riferisco il caso della scrittrice in glese M rs. H. Penrose (caso XVIII), 
alia quale una sensitiva ch iaroveggen te predisse il g iorno e l’ora 
in cui l’ unico di lei figlio, g iovan e di grandi talenti, sarebbe m orto 
in guerra, sul fronte francese. Indi e lla  ag g iu n se :

Sento ch’egli appartiene a un grado elevatissimo della scala umana. Egli 
e anche un grande carattere. Esercita la professione militare; e ufficiale re- 
golare, e le sue attribuzioni riguardano in modo speciale i’artiglieria. Se gli 
fosse concesso di vivere, egli percorrerebbe una brillantissima cam era; ma 
purtroppo, se a quest’ora non e gia morto, cio avverra indubbiamente tra 
breve, poiche per lui non vi e piu nulla da fare in questo mondo. Egli sari 
ferito gravemente, e ne morra poco dopo... » (Claudio Penrose venne ferito 
gravemente nel dopo pranzo del giorno in cui la lettera della veggente venne 
recapitata alia signora Penrose; e il giorno dopo egli soccombette sensa 
sofferenze, come aveva preannunciato la veggente).

A nch e questo caso, come i precedenti, h costituito da un gruppo 
di afferm azioni controllabili risultate pienam ente verid iche, nonche 
da osservazioni incontrollabili, le quali acquistano indirettam ente 
valore teorico in quanto formano parte integrante di un episodio 
riscontrato verid ico  in ogni suo particolare controllabile. Com ples- 
sivam ente poi non e da trascurare il valore su g gestivo  em ergente 
dai tre episodi riferiti, in cui si riscontrano allusioni o rig inali mi- 
rabilm ente concordanti tra di loro, e che si prestano a rischiarare 
di nuova luce uno dei piu perturbanti m isteri d e ll’e s s e re ; allusioni 
che, in pari tempo, concordano con la teoria proposta dal professor 
W illiam  Ja m es.

Cio prem esso, rilevo nel caso in esam e l ’osservazione della veg- 
gente che « se al figlio  di M rs. Penrose fosse stato concesso di 
v ivere , eg li avrebbe percorso una brillantissim a c a rr ie ra ; ma che 
la  cosa non era possibile poiche per lui non vi era piu nulla d a

8
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fare in questo mondo » ; osservazione la quale equivale ad ammet- 
tere l’ esistenza nel caso in questione di una « possib ility  di v ita  » 
ch e non si sarebbe realizzata in causa di un accidente fortuito di 
m orte; il quale sottintenderebbe a sua volta un elemento « fatale », 
in quanto si sarebbe realizzato perche l’ individualita im plicata era 
un’anim a eletta, che c non a v e v a  piu nulla da fare in questo mondo ».

Ram m ento come la tesi di W illiam  Jam es sulle « possibility di 
v ita  » im plichi che le m edesim e possano o non possano realizzarsi, 
sia  per effetto della volonta, sia  contro la volonta dell’ in d iv id uo ; 
nel prim o caso dim ostrandosi l ’esistenza nell’ individuo stesso di 
una « L ib e rta  di scelta relativa » ; nel secondo, l’esistenza di una 
« F ata lita  re lativa  » ; dim odoche il secondo fattore risulterebbe com- 
plem entare del prim o, e sarebbero entrambi indispensabili a mo- 
dellare un’an im a; cosi come nel mondo dei viventi il M ale risulta 
com plem entare del Bene, e sono entram bi indispensabili all'evo- 
luzione della sp ecie ; e com e il polo negativo risulta com plem en
tare del polo positivo in ogni applicazione elettrica, e sono en
tram bi indispensabili a lia  creazione dell’energia.

Noto infine com e anche in questo caso potrebbe argu irsi che 
se M rs. Penrose si fosse rivo lta  a un’altra ch iaroveggente, questa 
avreb b e potuto verosim ilm ente segu ire  la « fa lsa  p ista » della « bril- 
lantissim a carriera » riservata  al di lei figlio se fosse v issuto, nar- 
rando una successione di eventi apparentem ente fantastici, ma che 
in realta avrebbero designato una « possibility  di v ita  » non rea- 
lizzatasi per la morte accidentale dell'individuo im plicato.

O sservo in proposito che l’ inconvenicnte delle « false piste » 
segu ite  dai sensitivi, si realizza frequentem ente nelle esperienze di 
« psicom etria » allorche l’oggetto  presentato al sensitivo e stato 
m aneggiato  da d iverse person e; nel qual caso avvien e sovente che 
m entre il consultante si attende rivelazioni riguardanti —  poniamo 
il caso —  il mittente della lettera consegnata al sensitivo, questi 
forn isce minuziose inform azioni intorno al destinatario.

Ca so  X L I X .  —  R ife risco  integralm ente il caso seguente, poiche 
il riassum erlo andrebbe a dctrim ento del suo valore teorico, che 
e  grande.

L ’abbate Naudet, noto cultore di ricerche m etapsichiche, ri- 
ferisce il seguente cpisodio a lui personalm ente occorso.

Or fanno alcuni anni, io dovevo tenere una serie di prediche in una citta 
del mezzogiorno della Francia, e la preparazione delle mie conferenze era
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gi& cominciata, quando mi occorse di recarmi dalla veggente signora Y . , con 
I’ intenzione di tentare un’esperienza telepatica; e a tale scopo, chiesi alia 
veggente che mi descrivesse I’ ambiente in cui mi vedeva predicare. Essa 
rispose:

— In una citta del nord della Francia.
— No; vi sbagliate.
— Puo darsi, ma nondimeno io scorgo ogni cosa, come se mi ci tro- 

vassi.
— Quand’e cost, potreste descrivermi la chiesa. (In quel momento io 

pensavo intensamente alia magnifica cattedrale — I’una delle piu belle della 
Francia — nella quale io dovevo predicare). Essa rispose:

— A dire il vero, la chiesa ch ’io scorgo e di forma ben singolare, poiche 
fa pensare a un fabbricato che abbia servito ad altri scopi.

— Tra gli ascoltatori non vedete voi un Vescovo?
— N o , io scorgo solamente qualche prete: un parroco e i suoi curati.
— Vi sbagliate; io predicherd nel mezzogiorno, e il vescovo della dio- 

cesi deve assistere alle mie prediche.
E  con questo l’esperienza ebbe fine.
Dopo qualche giorno ricevetti una lettera ed una visita. La lettera pro- 

veniva dal mezzogiorno, e mi spiegava che la serie delle mie predicazioni 
non poteva tenersi nell’ epoca stabilita, in causa di ostacoli intervenuti. La 
visita era quella di un parroco del nord-ovest, il quale veniva ad invitarmi 
a predicare nella sua parrocchia, designando a un di presso il medesimo 
periodo di tempo. Colpito da tale coincidenza, io chiesi al parroco infor- 
inazioni intorno alia chiesa parrocchiale. Egli rispose:

— E un antico stabilimento industriale che abbiamo utilizzato per il 
culto, in atiesa che la nuova chiesa venga edificata.

La mia veggente aveva dunque visualizzato il vero! Comunque, io 
pregai il parroco di lasciarmi riflettere qualche giorno prima di assumere 
irnpegni definitivi. Nel frattenipo ricevetti un’altra lettera dal mezzogiorno 
della Francia, in cui mi si avvertiva che gli ostacoli intervenuti si erano 
dissipati, e che se io ero ancora libero, le mie predicazioni potevano aver 
luogo nel periodo stabilito. E infatti io predicai nel mezzogiorno. Ne con- 
segue che la chiaroveggente si e sbagliata; ma e altrettanto vero che al 
momento della consultazione essa aveva perfettamente visto cib che in quel 
momento era per me l’avvenire. Tale avvenire non si realizzb, perche in- 
tervenne una volonta modificatrice delle circostanze; ma tutto cio non prova 
forse che se l’avvenire e determinate, non Io e perb fatalmente? (« Annates 
tie Sciences Psvchiques *. tQ16, p. 107).

Come si vede, l’ abbate N audet conclude precisam ente nel senso 
da me propugnato, tanto in ordine alia re lativ ita  del determ inism o 
nelle azioni umane, quanto in ordine alia veggen te , che sebbene 
si fosse ingannata, a v e v a  in pari tem po visualizzato il vero, poiche 
cio che a ve va  descritto era cio che d oveva realizzarsi qualora non 
fosse intervenuta una volonta m odificatrice delle « cause e degli 
effetti » esistenti « in potenza », in quanto costituivano in quel
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momento il presente e l’avven ire  del consultante. O sservo pertanto 
che l ’ incidente esposto r isu lta  teoricam ente il piu im portante tra 
quelli fino ad ora citati in sostegno della tesi p ro p u g n ata ; tenuto 
conto che negli altri le prove su lla  genuinita di quanto afferma- 
vano le veggen ti intorno al modo in cui si sarebbero svo lte  le 
vicende future di un’esistenza troncata dalla morte, p ogg iavano  
necessariam ente su prove indiretle, laddove nel caso in esam e esse 
poggiano su prove direite, in quanto la  veggen te  rive lo  un rag- 
gu ag lio  essenziale, che per una com binazione assai rara in sim ili 
contingenze, risulto controllabile e assolutam ente v e r id ic o ; ed e il 
rag g u ag lio  intorno a ll’esistenza di una chiesa im provvisata dentro 
a uno stabilim ento industriale, nella quale avrebbe dovuto predi
care il consultante, qualora non fosse intervenuto un m utam ento 
inatteso di situazione; il che, naturalm ente, va le  ad escludere, 
su lla  base dei fatti, l'ipotesi delle « false p iste » intese nel senso 
che i soggetti ch iaroveggen ti, nelle circostanze esposte, im prov- 
visino « romanzi sublim inali » assolutam ente fantastici. S i  noti,. 
inoltre, che quando l'abbate N audet chiese a lia  sen sitiva se ved eva 
un vescovo tra i suoi ascoltatori, essa rispose negativam ente, ag- 
giungendo che ved eva invece un curato e i suoi v ic a r i;  il che s i-  
gn ifica che la sensitiva ebbe altresi la v ision e di una situazione 
verid ica quale avrebbe dovuto realizzarsi nel futuro del consul
tante se non fosse intervenuta una volonta estrinseca um ana a  mu- 
tare radicalm ente il corso d egli eventi. R ip e to  pertanto che non 
si potrebbe desiderare una dim ostrazione di fatto m igliore di questa 
in sostegno della tesi qui propugnata ; che, cioe, le cosi dette « false 
piste » seguite dai veggenti nelle circostanze in esam e, risultano 
ben sovente descrizioni veridiche di c possib ility  di v ita  > le quali 
non si realizzarono perche il consultante ha scelto, o ha dovuto 
sceg liere  un altro campo d’azione, dando luogo a una d iversa  con- 
catenazione di « cause ed effetti ».

G ia  si com prende che un E ssere  onnisciente non dovrebbe mai 
ingannarsi nel senso qui con siderato ; giacche in sim ili circostanze 
E g li  dovrebbe sim ultaneam ente visualizzare entram be le biforca- 
zioni nci destini futuri del consultante: quella delle « possibility  
di v ita  » destinate a rim anere « in potenza », e l’a ltra delle « pos
sib ility  di vita » destinate a realizzarsi nell'esistenza vissuta. Ma 
prevedcre non significa intervenire, ed e cio che il prof. W illiam  Ja m es 
ebbe cura di far rilevare, osservando che la sua teoria « non im- 
p licava affatto che D io non avrebbe potuto determ inate ogni singolo 
atto individuate umano, ma che non era Su a intenzione di farlo»*

i So
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Q ualora pertanto si ten ga conto del com plesso delle argom en- 
tazioni svolte, d ovra riconoscersi che l ’ incidente esposto convalida 
ulteriorm ente e m irabilm ente la  geniale intuizione del sommo fi- 
losofo in discorso, con le conseguenze teoriche che ne derivano.

Caso  L . —  T o lg o  quest’altro episodio da un libro che fa pen- 
sare, ed e quello di M rs. S t. Jo h n  M ontague: < R eve la tio n s of a 
So ciety  C lairvoyante ». M rs. M ontague e fig lia  del generale Lucie- 
Sm ith , e in lei le facolta di veggen za si rivelarono nell’ infanzia, 
quando il babbo com andava un reggim ento dislocato nelle Indie, 
e la bam binaia indiana, la quale era  una veggen te , avendo no- 
tato che la bim ba parlava  sovente di visioni, le pose sott’occhi 
il proprio globo di cristallo , invitandola a fissarlo. L a  bim ba cosi 
fece, prorom pendo in esclam azioni esultanti, poich£ a v e va  visto  
apparire nel cristallo  un piccolo m ondo in azione.

D issi che il libro fa p en sare; e infatti accade raram ente di 
trovare riunite tante visioni verid ich e nel passato, nel presente e 
nel futuro, ottenute per ausilio  di una so la  se n s it iv a ; c»o che con- 
corre a fare em ergere in tutta la sua porientosa evidenza il grande 
m istero che avvo lge  la personality spirituale umana, infinitamente 
piu com plessa di quanto presuppongono i psico logi universitari.

A  pag. 124  del suo libro, M rs. M ontague narra il seguente ep i
sodio in cui era consultante il colonnello Penton P ow ney, com an
dante i G ranatieri della  G uardia.

Alcune settimane or sono (1926) il colonnello Powney mi scrisse per av- 
vertirmi che sarebbe venuto a trovarmi, poiche desiderava sapere ancora 
una volta che cosa avesse da rivelargli il mio cristallo. Quando giunse, io 
vidi apparire una visione piuttosto imbarazzante: quella di un uomo il 
quale si era caricata suite spalle una grande statua in metallo. Cio avve- 
niva nella notte, e il portatore pareva barcollare sotto il grave peso. Subito 
dopo, lo vidi sparire nelle tenebre- Mi apparve allora un’altra visione che 
mi fece rabbrividire. Descrissi in ogni particolare al colonnello la figura di 
un signore che non mi giungeva nuovo, il quale guidava un ’automobile; 
quindi gli segnalai che la medesima automobile mi appariva rovesciata in 
mezzo a una strada provinciate, e che poco disrosto vedevo il cadavere 
del signore che la guidava.

II colonnello ebbe un sussulto, ed osservo: Colui che mi avete descritto 
e l’amico mio Generale W. Domani andro a visitarlo, e mi tratterro due 
giorni in casa sua, poiche dobbiamo recarci insiemc, in automobile, a un’as- 
semblea politica.

Allora io lo esortai a rinunciare alia progettata visita, dicendogli chia- 
ramente che s’egli fosse andato sarebbe rimasto ucciso in un incidente d’au
tomobile, cosi come doveva fatalmente avvenire all’amico suo.
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Ma egli non si senti di mancare al convegno, alicgando che la propria 
assenza avrebbe recato dispiacere all’ amico.

Quindi, quasi volesse riassicurare se stesso, mi chiese di guardare ancora 
una volta nel cristallo.

10 cosi feci, e subito gli dissi: « Se voi andrete, rimarrete ucciso; ma 
se rinuncierete alia visita progettata, allora vivrete per ricevere prossima- 
mente un’onorificenza ».

Malgrado cio, egli se ne ando determinato a recarsi il domani dall’a- 
mico suo. Aveva data la sua parola che sarebbe andato, ed intendeva man- 
tenerla.

Senonche, per sua fortuna, in quella notte medesima occorse un evento 
spiacevole che gli fece cambiare opinione. Nel centro del suo giardino era 
collocata una bellissima statua in bronzo raffigurante Cupido — la statua 
in metallo da me visualizzata nel cristallo — che durante la notte fu di- 
velta dal piedestallo e trafugata. Quel furto realizzatosi in conformity della 
mia visione, fece emergere con efficacia raddoppiata il ricordo dell’altra mia 
visione premonitoria; per cui, all’ultimo minuto, il colonnello Powney te- 
legrafo di non poter venire.

11 giorno seguente giunse notizia che il suo amico Generale W. era stato 
rinvenuto cadavere sopra una strada provinciale, accanto alia propria auto
mobile rovesciata e conquassata, accidente occorso allorche il generale av- 
viavasi a un’assemblea politica.

Se il colonnello Powney fosse andato con lui, avrebbe incontrato la 
medesima sorte.

Alcune settimane dopo, il nome del colonnello Powney venne inscritto 
nel la « Lista dei giorn i natalizi da doversi onorare ». Erasi pertanto rea- 
lizzata anche la premonizione riguardante un’onorificenza che gli sarebbe 
toccata.

(Il colonnello Penton Powney tenne recentemente a Londra una confe- 
renza in argomento metapsichico, in cui espose nei medesimi termini il caso 
personale sopra riferito).

L ’episodio citato appare teoricam ente molto interessante, in 
quanto la  veggen te  ebbe ad un tem po la percezione verid ica delle 
due « possib ility  di v ita  » che si prospettavano dinanzi alia  liberta 
di scelta del com unicante in un momento critico di « biforcazione » 
del suo destino. M a la  veggen te  non seppe indicare quale delle 
due « possib ility  di v ita   ̂ eg li avrebbe seguito , e in conseguenza 
g li d isse : « S e  v i recherete a ll’appuntam ento voi p erirete ; ma se 
non vi andrete, allora v ivrete  per ricevere prossim am ente un’ori- 
ficenza ».

Come si e visto , il consultante fini per non andare, determ i- 
nando per se la  realizzazione della seconda « possibility  di v ita » , 
la quale s ’inizio con l’onorificenza preconizzata dalla veggen te .

E d  ora supponiam o per un momento che la  veggen te , anziche 
avere una doppia percezione sulle « possib ility  di v ita  » che in

1 82
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quel momento si prospettavano « in potenza » dinanzi a l destino 
del consultante, avesse  soltanto visualizzato il di lui avven ire  nella 
seconda di tali « possib ility  di v ita  ». In tal caso, essa avrebbe 
predetto che prossim am ente eg li d o veva conseguire un’am bita ono- 
rificenza. A l  contrario, il consultante, tutto ignorando intorno a l-  
l’altra « biforcazione » fatale del suo avven ire  imminente, si sa- 
rebbe recato a ll’ appuntam ento con l’am ico, e sarebbe perito con 
lui. Cio che avrebbe condotto razionalm ente a  concluderne che la  
veggen te  aveva  preso un grosso abbaglio , snocciolando frottole. 
E  si avrebbe avuto to rto ; poiche in realta, la veggen te  avrebbe 
soltanto seguito una « fa lsa  p ista », visualizzando una « b iforca
zione » verid ica di « cause ed effetti » destinata a  rim anere « in 
potenza » per l’ intervento di una causa accidentale che bruscam ente 
troncava l’ esistenza del consultante.

Come si vede, la tesi del prof. W illiam  Jam es sulle m ultiple 
« possibility di v ita  » che la P rovviden za riserverebbe ai viven ti, 
concedendo in tal gu isa ai medesimi una liberta di scelta in m i- 
sura adeguata, em erge questa vo lta spontaneam ente e palesem ente 
dalle m odalita con cui si estrinsecarono i fatti.

C a so  L I . — R ife risco  in riassunto ancora un esem pio di pre- 
monizione tutelare, in cui l’evento corrispondente alia prem onizione 
si realizza in ogni piu m inuzioso particolare, salvo  l’ incidente finale, 
il quale non si realizza per effetto della prem onizione stessa, che 
ram m em orata a ll’ istante critico, vale a sa lvare da m orte l’ individuo 
im plicato.

N el volum e X L  dei « Proceed ings of the S . P . R .  », il M yers 
riferisce un incidente occorso a una distinta sign ora di sua cono- 
scen za :

La signora ebbe una notte una vivacissima e penosa visione di se tnede- 
sima in carrozza, al momento in cui svoltava per una strada del quartiere 
di « Piccadilly » ; poi di se stessa che scesa in quel punto, col bimbo in 
braccio, vedeva il cocchiere piegare da un lato e stramazzare riverso da cas- 
setto, schiacciando contro terra il cappello a tuba. Il domani l’ incidente si 
realizzo in ogni piu minuzioso particolare, salvo l’epilogo fatale. Trovandosi 
essa ad attraversare in carrozza il quartiere di « Piccadilly », osservo che il 
cocchiere stava a cassetto in posizione pencolante e strana. Gli ordin6 su- 
bito di fermare, scese dalla carrozza recando in braccio il proprio bimbo, e 
avvertendo che il cocchiere stava per venir meno, rammemoro improvvisa- 
mente il sogno fatto, e chiamo una guardia in suo soccorso, la quale so- 
praggiunse in tempo per afferrarlo in aria mentr’egli stramazzava a capofitto 
da cassetto.



184 ERNESTO BOZZANO

N el caso esposto, il particolare che teoricam ente appare di gran 
lun ga il piu im portante, risu lta  quello della m ancata realizzazione 
deH’ultim o quadro visualizzato in sogno dalla percipiente. Infatti 
tale inesattezza apparente, im plica tutta una successione d’ inferenze 
su g g e stiv e  e interessanti. A nzitutto si direbbe che la  causa agente 
ab b ia inteso presentare un quadro subbiettivo dell’ infortunio, quale 
avrebbe dovuto realizzarsi se si fosse svo lta  liberam ente la cieca 
sequenza delle cause e d eg li efFetti; quasi a contrasto del modo 
in cui venne a riso lversi in conseguenza dell’ intervento premoni- 
to rio ; il che convaliderebbe ancora una vo lta la tesi del Ja m e s  sulle 
« m ultiple possib ility  di v ita  > a disposizione di ogni singolo in- 
dividuo, nonche l ’a ltra  tesi sulle « false piste » cui vanno soggetti 
i sen sitiv i, le quali ben sovente risulterebbero errori di orienta- 
mento, non g ia  « romanzi sublim inali ». Comunque, risu lta pur 
sem pre palese che nel caso in esam e — com e in tanti altri ana- 
loghi al m edesim o — e questione di un autentico intervento su- 
pernorm ale m odificatore dei destini di un individuo, il quale do* 
ven do perire in causa di una d isgrazia accidentale, viene provvi- 
denzialm ente salvato. £  cosi essendo, niun dubbio puo rim anere 
sul fatto che i destini d egli uomini non sono sottoposti a  una fa- 
talita inesorabile. P e r  esprim erci con le parole di W illiam  Jam es, 
tutto cio sign ifies che la  « P ro vvid en za non ci fulm ina con de- 
creti fatali », m a perm ette invece che un numero adeguato di « pos
sib ility  di v ita  » rim angano a disposizione di ogni singolo individuo.

♦
* *

In base a quanto si venne esponendo, si e tratti a concluderne 
che se c vero che la teoria del prof. W illiam  Ja m e s  risu lta pura- 
mente m etafisica, e quindi suscettib ile di essere liberam ente di- 
scussa, non puo afferm arsi altrettanto del m ateriale m etapsichico 
d a me apportato in sostegno della teoria m edesim a, visto  che non 
si tratta piu di argom entazioni teoriche, m a di fa tti; e intorno ai 
fatti vi e poco da d iscu tere : bisogna accettarli qual sono, e cer- 
care d ’ interpretarli senza vane ribellioni di fronte a  presunte per- 
p lessita  m etafisiche inerenti al loro estrin secarsi; perplessita le quali 
non rappresentano che la m isura dell’ ignoranza nostra di fronte 
ag li enigm i dell’un iverso . Ora non v ’ha dubbio che i fatti da me 
raccolti tendono a dim ostrare fondata la teoria proposta da W il
liam Ja m e s intorno alia  presum ibile esistenza di « possibility di 
vita » assolutam ente libere per ogni singolo in d ividuo ; e, per con-
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verso, tendono a dim ostrare infondata ed erronea la  tesi suil’esi- 
stenza di una « F ata lita  assoluta » preposta a governo deH’universo 
intero.

Cio stabilito, deve inferirsene che in base all’analisi comparata 
dei fenomeni precognitivi, non rim ane che ripetere cio che g ia  si 
d isse in precedenza, ed e che la m igliore im postazione del formi- 
dabile quesito del « L ibero  A rb itr io  » consiste nel presupporre 
che le vicende dei popoli e degli individui appariscono sottoposte 
alle L e g g i cosm iche della N ecessita e della L ib erta  contem perate 
arm onicam ente insiem e; tutto cio in v ista  di una finalita che per 
quanto im perscrutabile, lascia in travvedere debba esplicarsi nel 
senso ascensionale della N ecessita verso la L iberta. II che e quanto 
basta onde orientare nel giusto senso la mente del pensatore in 
ordine ai problem i m orali, sociali, filosofici che direttam ente ri- 
guardano Tumanita. Questa Tunica im postazione razionale, nonch& 
praticam ente feconda, del quesito trascendentale con siderate; per 
cui non rim ane che sintetizzarne Tessenza in una conclusione pre- 
c isa  e definita; il che venne g ia  fatto dallo  scrivente nel volum e 
sui fenomeni prem onitori » nei termini seguenti: « A ?  Libero A r- 
bitrio, ne Fatalismo assoluli governano I ’esistenza incarnata dello Spirito, 
ma “  Liberta condizionaia „  ».

Infine, g io v a  ripetere in form a piu esplicita, cio che si fece ri- 
levare in precedenza, ed e che con la  discussione or ora svo lta  
intorno al form idabile quesito del L ib ero  A rb itrio  considerate nei 
suoi rapporti con la ch iaroveggenza nel futuro, si e pervenuti per 
la  prim a volta a una conclusione la quale non si re g g e  sulle basi 
m alferm e della speculazione filosofica, bensi risu lta saldam ente fon- 
data sopra induzioni ricavate dai fa t t i ; circostanza indubbiam ente 
notevole, g iacche e questa altresi la prim a vo lta  che si contem pla 
la possibility di attrarre nell’orbita dei quesiti indagabili scientifi- 
cam ente, quello del L ib ero  A rb itrio , il quale fu sem pre conside
rate di natura im perscrutabile, quindi esclusivam ente e irrevoca- 
bilm ente riservato  alia  metafisica.

E r n est o  B ozzano

1 8.5

L a  luce dei morti.

Noi veggiam, come quei ch’ ha mala luce, 
Le cose, disse, che ne son lontano;

Quando s’appressano, o son, tutto e vano 
Nostro in te lle tto ......................

Dante, /«/. X , ioo



DALLE RIVISTE

Esperimenti recent! con “  Margery

Nei numeri di marzo e luglio 1928, fu riferito in Luce e Ombra della 
medianita di « Margery » (Mrs. Anna Crandon), moglie di un distinto chi- 
rurgo di Boston: specie dei numerosi esperimenti di impronte digitali ot- 
tenuti dalla personality « W alter*, fratello defunto di « Margery » e di 
esperimenti di corrispondenza incrociata.

I risultati di piu recenti esperimenti vengono riferiti ora con grande am- 
piezza e con ricchezza di illustrazioni (trenta) dalla Zeitschrift fu r  Para- 
psychologie numero di gennaio; inentre, contemporaneamente, nel numero 
4 gennaio del The Two Worlds viene riferita una conferenza tenuta dal 
dott. Crandon alia Grotrian Hall di Londra. per illustrare con numerosc 
proiezioni (sessanta fotografie) gli apparecchi e i metodi scientifici usati in 
questi esperimenti, — mold dei quali eseguiti da eminenti scienziatiinsua 
assenza, eppure con risultati costantemente favorcvoli — , c 1’organizzazione 
della corrispondenza incrociata. Senza ripetere, sia pure con nuovi esempi, 
cio che nella sostanza e stato gia riferito da « Luce e Ombra » delle 75 im
pronte simili a quelle del pollice del defunto « W alter*, della scrittura ci- 
nese ottenuta da Margery che ignora completamente questa lingua, ecc., 
riferirerno un caso di scrittura incrociata di cui da diffusa relazione la 
suddetta rivista tedesca che la illustra con disegni originali per rendere 
perspicuo il metodo usato e i risultati ottenuti.

L ’esperimento ebbe luogo il 3 marzo 1928. Vi presero parte quattro 
gruppi: i° in Boston: Lime Street. 10, senza alcun Medium; 20 in Boston: 
Chestnut Street. 70. (alia distanza di circa un quarto di chilometro dal pre- 
cedente), alia presenza di « Margery » senza « trance » ; 30 in New York 
alia distanza di circa 400 chilometri) col « medium » Valiantine in « trance * ; 
4° a Niagara Falls (a circa 720 chilometri) col « medium » Ilardwicke in 
« trance *.

Ecco il procedimento dei singoli gruppi.
i# Gruppo. — Circa le nove di sera si riuni nella consueta stanza in 

Lime Street. 10. in Boston, il Comitato composto di: Capitano x ; Signor 
J. H. Brown; sig. E. E. Dudley; sig. Richardson; prof. A. R. Crawford 
dell’ Universita di Chicago; il dott. E. W. Brown. Formarono un circolo 
completo, chiuso da un gabinetto. Nessun « medium » presente. La porta 
fu chiusa a catenaccio dal dott. Brown: la luce fu spenta, e il fonografo 
comincio a suonare.

II Capitano X  trasse fuori un mazzo nuovo di carte preparate per suo



DALLE R IV ISTE

ordine in modo che ogni suo impiegato aveva incoilato su una speciale 
carta una figura di reclame di sua scelta.

Le carte erano state poi introdotte da ognuno, attraverso una fenditura, 
in una scatola nel « buro » del capo-ufficio, senza che egli le vedesse; e 
quindi, sigillate, erano state consegnate al capitano x. Per conseguenza non 
vi era alcuno al mondo che conoscesse tutte le carte della scatola; e 
ognuno degli impiegati non conosceva che la carta da lui stesso preparata. 
Comunque, nessuno di essi sapeva a che scopo la carta fosse stata prepa
rata. La scatola, con le carte, fu affidata al principio della seduta al signor 
J .  H. Brown.

Immediatamente prima che si spegnesse la luce, egli allontano dalla 
scatola I’ involucro esterno di carta, e si sedette con la scatola chiusa sulle 
ginocchia. Si formo subito la catena, e immediatamente i componenti di 
essa annunziarono il fenomeno delle mani fredde.

Circa le ore 9 ,10  il sig. Brown scosse ripetutamente la scatola per me- 
scolare le carte, e apri il coperchio ; il Capitano x  ne estrasse allora (sempre 
nell’oscurita) una carta, la tenne in mano un paio di secondi, e la passo 
al prof. Crawford. Frattanto il Brown aveva chiusa la scatola e l’aveva 
posta dietro al Dudley, sulla sedia di costui, in modo che rimanesse ben 
serrata e ferraa. Il Crawford tenne la carta sollevata in mezzo alia tavola 
reggendola per il margine, e testimonio che la sua mano (sinistra) si raf- 
freddava, e che sentiva un dolore nel petto e leggere vertigini. Circa 
le 9 ,15  tutto il circolo senti chiaramente cinque colpi battuti nel gabi- 
netto, distinguibili con intervalli fra I’ uno e l’altro di circa un secondo. 
Dopo il terzo picchio si noto una leggera esitazione. Essi sembravano come 
il picchiare di un oggetto fortemente imbottito, su legno non vibrante. 
Tutti convennero quanto al numero dei colpi e alia loro localizzazione nella 
parte occidentale del gabinetto. Conforme alle istruzioni ricevute dalla en- 
tita * Walters » il i°  marzo, il Crawford ripose allora la carta estratta nel 
suo portafoglio con chiusura a scatto, e ripose questo in una tasca della 
sua giubba. La catena fu spezzata solo quando la carta fu estratta, e quando 
il Crawford la ripose in tasca: e anche cio solo il tempo necessario per 
queste operazioni. Mentre il Crawford reggeva la carta sul tavolo con la 
mano sinistra, veniva controllato dalla signora Richardson con una mano 
sulla spalla sinistra.

Il circolo si rompe alle dieci precise. Si accende la luce, e la porta e 
aperta dalla signora Richardson. II Dudley prende la scatola con le carte 
nessuna delle quali era stata veduta da alcuno del gruppo (solo, il Capitano x  
aveva, prima deU’esperimento, impresso sul rovescio di ognuna I’ impronta 
del proprio pollice, senza pero aver visto il lato anteriore delle carte). Tutti 
quindi passarono nella biblioteca.

(La relazione della seduta fu fatta dal sig. E. E. Dudley).
20 Gruppo « Margery » : — Alle ore 9 precise, * Margery » si sedette, 

con un gruppo di amici, in una sala dell’appartamento di Boston, in 
Chestnut Street n. 70 in una chiara luce bianca, senza formare circolo 
e senza cadere in trance, come un semplice gruppo indifferente di conver
sazione serale. Solo, « Margery » aveva con se carta e matita. Oltre a 
« M argery» erano presenti: il dott. Richardson, il dott. Louis Arkin, il

t 8?
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signor e la signora £ . D. Miller, il sig. Fred Adler, il signor e la signora 
Carl Litzelmann, il signor e la signora Whytney, il signor e la signora R. M. 
Baker, il sig. Norcross e il dott. Crandon. Senza alcun indizio di trance, 
« Margery » alle 9,35 precise si pose a scrivere e disegno quanto segue: 
Un rozzo disegno di tre sigarette fumanti, quattro sigarette non accese e 
una figura rettangolare che orlo per due volte, e che risulto della grossezza 
di un millimetro e un terzo di meno di un pacchetto di sigarette. Sotto 
questo disegno essa scrisse: * Ah, A h ! lo scherzo tocca al Capitano! » (il 
Capitano x). * Una delle lettere della parola si e staccata! ».

Su di un secondo foglio scrisse:
« £  L  
« E  L

« E  io ho trovato cio per cui ho camminato (1)
« E L »

Quindi sul foglio terzo, quarto e quinto scrisse:
« Giovanni riferisce che il piede del giudice e in ordine ».
(Giovanni deve essere il figlio defunto del dott. Richardson. Il giudice 

che si era slogato il piede il giorno innanzi era il sig. Gray).
« Domandate ai vostri amici perchc mescolano fra loro gli animali. Una 

rosa, sotto qualunque nome olezzerebbe soavemente lo stesso, Capitano — 
Ah, ah! W. S. S. — 5 colpi — 5 colpi ».

E  come ha detto: la colla e cattiva. H ello! e addio
Troverete la lettera mancante nella scatola. \V. S. S. ».
Alle 10 precise il gruppo di * Margery » da Chestnut Street si reco dal- 

l’ allro gruppo in Lime Street, 10. Questo gruppo, priraa che fosse scam- 
biata alcuna parola, dichiaro concordemente al dott. Richardson: « Noi ab- 
biamo udito cinque picchi > (cioe le cinque lettere della parola « Camel»}.

Alle 10 ,15  precise il prof. Crawford cavo fuori dal suo portafoglio la 
carta che era sempre rimasta li nell’ attesa del medium. Si verified allora 
che vi si trovava nella parte posteriore l’ impronta del pollice del Capi
tano x. Nella parte anteriore si trovo incollata una reclame a colori, con 
la figura di un pacchetto di sigarette « Camel ». Dal pacchetto si vedevano 
uscire tre sigarette. Sopra la reclame del Camello vi era un pezzetto di 
un’altra figura ritagliata e incollata, con un gattino.

Sotto la figura del Camello vi era incollata solo una striscetta di carta, 
con le lettere: C. A. Fra C. ed A ., si vedeva chiaramente una gocciolina 
di colla. In fondo alia grande scatola contenente le carte, si trovo una 
lettera T  stampata. Tutti i particolari di questa reclame davano una spie- 
gazione del messaggio ricevuto da « Margery ».

Intanto, alle ore 10,45 giunse una telefonata da New York dalla si
gnora Cannon (gruppo di Valiantine): « Alle ore 9,40 precise l’agnellino 
(« Margery*) e qui. Alle 9,45 precise: Valiantine in « trance*. Comincia

(1) Queste parole si riferiscono al motto della reclame americana fatta al prodotto 
(sigaretta € Camello*): € Io camminerei un miglio per trovare un Camello ». Alla stessa 
reclame si riferiscono verosimilmente le parole * Io andai » del comunicato del gruppo Va
liantine.
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a disegnare un pacchetto di sigarette dal quale ne escono fuori due. Sotto 
il disegno le lettere C. A . ;  e : « Io andai. C. A. *.

(II giorno seguente giunse la relazione per mezzo della Posta).
Alle ore 10,36 precise, giunse dal quarto gruppo di Hardwicke in Nia

gara Falls il seguente telegramma: < 3  marzo 1928: ore 9,52. Niagarafalls. 
A1 dott. L. G. Crandon. 10. Lime Street. Boston. M. Stop. Disegno di un 
Camello. Hardwicke ».

La parola « Camel » era stata, cosi, fornita in questomodo: C. A. (Va- 
liantine) M (Hardwicke) E  L  (« Margery »).

Dalla relazione qui riferita e esclusa evidentemente I’ ipotesi di trasmis- 
sione telepatica fatta dal primo gruppo agli altri, quanto al contenuto della 
reclame e alle circostanze dell’esperimento. Notevole anche la notizia sul 
piede del giudice Gray. L ’ induzione che s’ impone e che la personality 
stessa di < Walter » che organizzo l’ esperimento lo abbia essa condotto a 
termine, operando contemporaneamente nei quattro gruppi distanti.

Che cosa provano gli « apporti » ?

Su una rivista e per studiosi di ricerche psichiche pub trovarsi a suo 
posto la riserva, la critica, la diffidenza anche espressa da cultori insigni 
di tali studi, talora anche meglio che la tendenza seducente a dare dei fe- 
nomeni metapsichici l’ interpretazione spiritica.

A tale motivo riportiamo da una lettera delPesimio cultore dei nostri 
studi, J .  B. Me Indoe alia Direzione del « The Two Worlds* ( 1 1  gen- 
naio), alcuni periodi di critica dell’aflermazione fatta su quella rivista, che 
i  fenomeni di apporto forniscono una prova di sopravvivenza. * Ne i feno- 
meni di apporto, ne quelli di voce diretta, ne le fotografie di spiriti, ne le 
materializzazioni, ne i fenomeni di chiaroveggenza, chiarudienza, movimenti 
e picchi di tavolo, scrittura e linguaggio automatico, ecc. ecc., provano per 
se siessi la sopravvivenza, benche essi siano mezzi che gli spiriti di nostri 
amici possono usare per dare prova della loro identita, e con cio dimostrare 
la loro sopravvivenza. Investigatori quali Richet e Schrenck Notzing, e lo 
stesso Crookes per alcuni anni, nonostante le sue ricerche ed esperimenti 
con F. Cook e le maravigliose materializzazioni di Katie King, pur ricono- 
scendo la genuinita dei fenomeni, non riconobbero ad essi il valore proba
tive della sopravvivenza. Anche in sedute in cui avvengono manifestazioni 
che dimostrano la sopravvivenza, non sono gli « apporti » avvenuti nelle 
stesse sedute che forniscono la prova della sopravvivenza.

Quasi tutte le forme di manifestazioni psichiche sono state riprodotte da 
spiriti incarnati senza alcuna prova di aiuto da spiriti disincarnati. Non so se cio 
sia avvenuto per gli « apporti * e non dico quindi che questi siano * ma- 
nifatturati » : solo affermo che nessuna delle due spiegazioni che general- 
mente se ne danno — smaterializzazione, e spazio a quattro dimensioni — 
mi danno piena soddisfazione. Pub darsi che l’una o l’altra di queste ipo- 
tesi spieghino qualche caso particolare, ma ne l’ una ne l’altra mi sembra 
sia dimostrato che spieghino tutti i fenomeni del genere *.

G . Pioli.
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J .  Abelson: Misticismo ebralco. La Kabbala. (i)
« Una delle opinioni piu diffuse fra coloro che si occupano di studi re- 

ligiusi e quella che nel Giudaismo prevalgano gli aspetti della vita religiosa 
che sono in piu diretto contrasto con le fondamentali esigenze del misti- 
cismo. L'adorazione di un Dio trascendente, lo scrupoloso e tradizionale 
rispetto al rituale ed ai particolari dettami della legge scritta, lo stesso ca- 
rattere nazionale della religione di Israele sembrano infatti costituire un in- 
sieme di elementi tutt’altro che favorevoli alio sviluppo della libera e uni
versale vita mistica, strettamente legata all’ intima ricerca spirituale e diret- 
tamente rivolta al personale contatto con la Divinita ».

Cos! il Vezzani, che ha tradotto il libro dell’Abelson con grande accu- 
ratezza e vi ha premesso una prefazione che lo giustifica e ne illumina lo 
speciale significato: mostrando poi subito come questo concetto del Giu
daismo non sia vero altro che soffermandosi M'aspello, poiche attraverso 
la sua storia considerata complessivamente si rivela invece « all’ indagatore 
coscietizioso un genuiqo filone di misticismo ». E questo filone si riscontra 
non tanto nel misticismo del Vecchio Testamento, quanto nelPEssenismo 
primitivo, nel la dottrina della Merkabah derivata da Ezechiele, in Filone 
Alcssandrino, e fmalmente in tutta la letteratura cabbaiistica (Sepher Yet- 
sirah, Zo/tar, tcc.j.

Il tentative dell’Abelson non e nuovo, naturalmente. I lavori sulla Kab
bala dello Jellinek (Beitriige zur Gesch. der A'.), del Franck (La Kabbale, 
ou la philosophie religieuse des hebreux) e ancor piu quello piu recente del 
Yuillaud (La h ’abbale ju ive, histoire et doctrine) oltre a stud! minori, hanno 
familiarizzato abbastanza il mondo degli studiosi con i concetti svolti in 
questo libro. II quale, pero, non e rivolto a specialisti, bensi alle persone 
colte in genere, che si interessino di probletni religiosi. Da questo punto 
di vista, l'idea del Vezzani e stata ottima, poiche in Italia un libretto di 
questa specie mancava alTatto. L'Abelson, poi, autore, secondo strive il 
Vezzani, di uno studio critico sulla immanenza di Dio ne/la letteratura rab- 
binica, e appartenente zWAria College di Portsmouth, I'ha redatto con tutto 
il rigore desiderabile, rifacendosi direttamente alle fonti, e ha corredato la 
sua esposizione di numerose citazioni le quali, nonchc appesantire, danno 
corpo e vigore alle dottrine riassunte. Se si riflette die la diretta lettura 
dello Zohar o anche soltanto quella del breve Sepher Yetsirah sono tra le 
piu ardue che si possano conipiere in materia di studi religiosi, nessuno

(i) Torino, Bocca, 1921). I -  15 .
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potri a meno, terminato questo volume che tanto pub facilitare lacompren- 
sione dei venerabili testi, di esprimere la propria gratitudine ai due egregi 
studiosi per cui cib e stato reso possibile.

E. S.

G. Luce: Leon Denis, (i)

Gli ammiratori di L. Denis saranno lieti di poter leggere questa biografia 
deU'autore del Dopo la Morte. Figlio di un capomastro, il Denis nacque 
a Fong il i° gennaio 1846 e sin da fanciullo dovette occuparsi in lavori 
inanuali. Ma portato da un’ardente passione per gli studi, egli dedicb 
le ore libere alia cultura che conquisto da vero autodidatta, tanto pita in- 
tensamente quando pote ottenere un posto di concetto in una casa indu
stria l.

A diciotto anni, per caso, venne a conoscenza del « Libro degli Spi- 
riti » di Kardec, e da quella lettura ebbe inizio la sua vocazione. A Tours, 
dove egli allora abitava, giungeva l’eco della famosa moda parigina delle 
* tavole giranti ». Era il tempo delle sedute di Victor Ugo a Guernesey, 
dei libri « spiritici » di Nus, di Sardou, di Gautier; nella piccola citta vi 
era addirittura un gruppo spiritista presieduto dal dott. Chauvet. Nel 1867 
Allan Kardec sostb a Tours; il Denis lo conobbe e da quella visita trasse 
origine il gruppo della via del Cigno del quale egli fu segretario. Dopo la 
parentesi della guerra del Settanta, il gruppo riprese la sua attivita con l’ in- 
tervento di un nuovo membro, il dott. Aguzoly fornito di qualita media- 
niche, delle quali del resto, anche lo stesso Denis non fu privo. Nel 1876 
egli compi un lungo viaggio, fermandosi anche in Italia, Roma non esclusa.

Gia prima di questo viaggio egli aveva intrapreso il suo apostolato mo
rale. Oratore facile, egli fu presto ricercato per tournees nelle regioni, so- 
pratutto in seguito alia fondazione della Lega dell’ Insegnamento, di origine 
laica. Ma dal 1882 in poi egli si dedica completamente alia diffusione dello 
spiritismo, e vale la pena di rilevare che i suoi primi scritti del genere fu- 
rono letterari, cioe due novelle i cui fatti si svolgono in Italia: in Sicilia 
e sul Lago di Como. Nel 1885 egli pubblicava il celebre opuscolo Perche 
la vital che oggi ha superato le 100.000 copie di tiratura; nel i88q par- 
tecipava al primo Congresso spiritualista internazionale e I’anno seguente 
pubblicava il suo capolavoro: Dopo la morte. Da quell’ anno i libri si al- 
ternano con le conferenze, con la partecipazione ai Congressi, e con le 
organizzazioni di gruppi, tra i quali celebre quello della rue du Remparl 
a Tours.

Il favore crescente per le sue opere fece di Leon Denis il capo rap- 
presentativo dello spiritismo kardechiano, il quale non trovb molta rispon- 
denza in Italia, nei paesi germanici e anglo sassoni, ma si diffuse inveee 
in Francia, in Spagna e nell'America del Sud. L ’autore di questa biogratia 
e un appassionato apologeta dell’opera del Denis. Per nostro conto diremo 
che, anche coloro che seguono un orientamento diverso da quello del Denis, 
non possono non ammirare la bellezza morale della sua vita, intieramente 1

(1) Paris, Editions Meyer 1928.
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consacrata all’ clevazione e al conforto dell’umanita. Dal suo Dopo la morte 
molte anime furono ricondotte dall’ateismo e dallo scetticismo alia fede. 
Nella valutazione dell’opera del Denis, la quale, specie nei suoi ultimi libri 
fu intellettualmente meno profonda di quanto creda il suo biografo, il fat- 
tore morale non puo essere escluso e pcsa in favore di quest’uomo, la cui 
vita fu tutta un apostolato per richiamare la massa al grande e fondamentale 
problema delPimmortalita.

J .  Bricaud: Les Illumines d’Avignon (1).

Ricostruzione, sulla base di speciali ricerche e di nuovi documenti d’ar- 
chivio, della vita di A. J .  Pernety e del gruppo mistico da lui fondato.

Nato nel 1716 , il Pernety entro nell’ordine benedettino, che poi lascio, 
per insoflerenza intellettuale e disciplinare, recandosi in Germania dove fu 
protetto da Federico II  e svolse un pensiero mistico e illurainistico, ade- 
rendo, fra l ’altro, alle idee di Swedenborg del quale tradusse alcune opere. 
Tomato in Francia nel 1783, fisso dimora in Avignone dove fondo il suo 
famoso gruppo che storicamente si ricollcga aH’ illuminismo dci Martinez, 
dei Saint-Martin e che precedette, accompagno e segui la Rivoluzione francese.

Il Bricaud chiarisce molti punti e altri ne rettifica, tra i quali la stessa 
data di morte del Pernety che biografie e dizionari indicano, concorde- 
mcnte, come avvenuta a Valenza nel 1801, mentre si verified ad Avignone 
nel 1796.

Achllle Fosco: Perche la vita? (2).

Padre minore conventuale, l’ A. risponde all’ immortale quesito con la 
dottrina cattolica, la quale in merito al problema della sopravvivenza coincide 
con tutte le dottrine spiritualiste:

« I pantheon, le piramidi, le necropoli, i mausolei, i cimiteri... i templi, 
i sacrifici, gli olocausti, le rievocazioni, le libazioni sui sepolcri sono i te- 
stimoni universali che hanno sempre indotto l’ uomo a lavorare, a credere 
all’ immortalitci... II problema dell’ultimo destino, della fine dell’uomo non 
si risolve con la morte, ma con una nuova vita che l’attende oltre lo spazio 
del tempo e del mondo ».
______________ A. B.

( 1 )  P a r is , X o u r ry  1 0 2 7 .  F r .  1 2 .

(2) N a p o li ,  Giannini 1 9 2 8 .  L .  1 2 .

I 92

Angelo Marzorati, dircll. K jktK fo  — Antonio Bruers, redalt. capo. 
Propricta leiB SB ?a?e arlistica. 30-4-1929
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Dl ALCUNE VARIETA 
TEORICAMENTE 1NTERESSANT1 

DI CASI D’ IDENTIFICAZIONE SPIRITICA

J
/

S o M M A R io  : L a  d im o straz io n e  sc ie n tific *  d e lla  s o p ra v v iv e n z a  d e l l ’ a n im a  n on  d ip e n d e  esc ln - 

s iv a m e n te  d a i ra g g u a g li c h e  le  p e rso n a lity  d e i d e fn n ti fo m is c o n o  a  sc o p o  d i id en - 

t ificaz io n e . —  I I  « se rb a to io  co sm ico  > d i W .  J a m e s .  —  E n u m e ra z io n e  e  c la ss ifie s  

d e i fa tt i  c b e  c o stitu isc o n o  le  p ro v e  in d ire tte  d e lla  s o p ra w iv e n z a .

Generalm ente si crede, o si presuppone, o si sottintende da 
tutti i cultori di ricerche m etapsichiche che, in ultim a analisi, la  
dim ostrazione scientifica dell’esistenza e sopravviven za dello sp i- 
rito umano, dipenda esclusivam ente d a lle  p rove d’ identificazione 
personale che i defunti com unicanti pervengono a fom ire intom o 
alle vicende della loro esistenza terren a; cid che p orge il destro 
ai propugnatori del m aterialism o scientifico di farsi forti di due 
obbiezioni che ritengono risolutive, la  prim a delle quali d una pura 
astrazione filosofica, e la  seconda un’audace ipotesi m etapsichica.

L ’obbiezione filosofica consiste nell’afterm are trionfalm ente che 
per quanto copiosi risultino i ra g g u a g li forniti sul loro passato dalle 
personality medianiche, tali rag gu ag li non assum eranno mai valore 
di « p rova assoluta » in dim ostrazione che chi li fornisce sia preci- 
sam ente il defunto se afferm ante p resen te ; il che — se secondo g li 
oppositori —  equivarrebbe ad afferm are che non si perverra  mai a  
dim ostrare scientificam ente la  so p ravviven za dello spirito umano.

Ram m ento in proposito che lo scriven te fece g ia  rilevare  ripe- 
tute vo lte quanto antiscientifica, quanto antifilosofica, quanto su- 
perficiale ed assurda risulti tale argom entazione d egli oppositori, 
i quali ignorano, o fingono d 'ignorare che noi medesim i, povere 
« individuality condizionate », esistiam o nel relaiivo , e nulla quindi 
ci sara dato mai di poter afferm are in term ini di assoluta certezza, 
neanche al riguardo della nostra personale esistenza. N e d eriva
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che in m ateria di prove scientifiche in dim ostrazione della soprav- 
vivenza, noi dovrem o saggiam ente appagarci di quelle che uma- 
namente possono ottenersi applicando ai casi d ’ identificazione spi- 
ritica i metodi scientifici dell’analisi com parata e della convergenza 
delle  prove, metodi che valsero  a edificare il Tem pio imponente 
dello  scibile umano, con tutte le ipotesi, con tutte le teorie, con 
tutte le le g g i che ne costituiscono la sald issim a base. In altre pa
ro le : dovrem o saggiam ente appagarci di quelle prove relative, ma 
praticam ente valid issim e, le quali al cospetto della ragione, del- 
l ’ esperienza e del senso comune bastano e debbono bastare a  for- 
nire la dim ostrazione pratica dell’esistenza positiva di un fa tto ; e 
in conseguenza, bastano e debbono bastare a gu idarci nelle vicende 
della  vita. D a  quest’ultimo punto di vista , le sottigliezze sofistiche 
dell’astrazione ultra-m etafisica a nulla valgono e a nulla contano.

Senonche in questi ultim i tempi, alia  insussistente, ma pur sem pre 
rinascente obbiezione filosofica in questione, g li oppositori ne aggiun- 
sero un’altra, rievocando un’ ipotesi enunciata molti anni or sono dal 
professore W illiam s Ja m e s  con intenti puram ente m etafisici, secondo 
la  quale prim a di aderire all’ ipotesi sp iritica nella circostanza delle 
m anifestazioni dei defunti, potrebbe ancora concepirsi l’esistenza 
im m anente nell’universo di un « Serbatoio  cosm ico delle memorie 
individuali », al quale avrebbero accesso i mediums, e dal quale 
ricaverebbero i rag gu ag li personali, da tutti ignorati, riguardanti 
i presunti defunti da essi personificati. Mi riserbo di discutere nel 
cap itolo  conclusionale la va lid ita  di tale ipotesi, la  quale pub es- 
sere accolta a condizione di em endarla radicalm ente; ma cio non 
im pedisce che dal momento che g li oppositori se ne valgo no pren- 
dendola alia  lettera, a me compete di confutarla prendendola — 
d iro  cost — per fondatissim a. Ora una confutazione di tal natura 
non pub farsi che sulla base d’induzioni e deduzioni ricavate dai fatti.

E  com incio col som m inistrare prontam ente il « colpo di g ra z ia *  
a lia  predetta ipotesi, nonche pure all'a ltra  che precede, osservando 
com e non sia vero che la dim ostrazione scientifica dell’esistenza e 
so p ravv iven za  dello spirito umano dipenda esclusivam ente dai ra g 
gu ag li personali che le personality dei defunti pervengono a  for- 
nire sulle vicende del loro passato. T u tt ’a ltro : e vero invece che 
in m etapsichica si rilevano gruppi notevolissim i di prove dirette 
e indirette, le quali non dipendono d all’ identificazione strettam ente 
personate dei defunti com unicanti, e talora risultano addirittura 
estranee ai defunti, ma convergono ugualm ente e m irabilm ente verso 
la dim ostrazione dell'esistenza di uno spirito so p ravviven te alia

1 9 4



DI ALCUNE V A R IE T A , ECC. >95

m orte del co rp o ; e in conseguenza, contribuiscono validam ente a 
rafforzare le prove d’ identificazione personale conseguite in form a 
di rag g u ag li forniti dai defunti sulla loro esistenza terrena; e vi 
contribuiscono tanto validam ente che il professore H yslo p  ebbe ad 
osservare come le stesse teorie scientifiche della « gravitazione 
un iversale » e dell’ « evoluzione bio logica delle specie x>, per quanto 
saldissim am ente fondate sui fatti, siano ben lungi dal risultare di- 
m ostrate in base a un cumulo di prove tanto im ponente, quale e 
quello che dim ostra l ’esistenza e la sopravviven za dell’anima, nonche 
la realta  delle comunicazioni m edianiche tra defunti e viventi.

Ne deriva che dal punto di v ista  scientifico, il valore cum ula
tive  di tale com plesso eccezionale di prove disparate, tutte armo- 
nicam ente co n v e rg e n t verso la m edesim a dim ostrazione, costitui- 
sce un dato d i certezza razionale, il quale, pur non essendo assoluto 
(in quanto, ripeto, 1 'assoluto e di Dio), risulta di una relativitd  equi- 
valente alia certezza p ratica ; come pure risu lta equivalente, e in 
molti casi superiore a tutti i da ii d i certezza teorica posti legitti- 
m amente a fondam ento di qualsiasi branca dello scib ile , sa lvo  le 
m atem atiche.

R im an e d a dim ostrare la  legittim ita scientifica delle afferm a- 
zioni esposte, illustrandole e docum entandole su lla  base dei fa tt i; 
cio  che determ inera la  decadenza defin itiva delle obbiezioni in esam e.

*
* *

E  per com inciare dalle prove d ’or dine generate a cui si alluse, ecco 
l ’enum erazione delle principali tra e s s e :

(i°)  • L ’esistenza latente nella subcoscienza um ana di facolta su- 
pernorm ali m eravig liose, em ancipate dai vincoli dello spazio e del 
tem po, indipendenti dal la legge d i evoluzione biologica (prova quest’ul- 
tim a che non sono il prodotto dell’ evoluzione b io logica); facolta 
che rim angono inoperose durante l’esistenza terrena, sa lvo  fuga- 
cissim e em ergenze dalla subcoscienza nella coscienza, e cio in di* 
retto rapporto coi m ultipli stati di vitalita menomata cui puo sog- 
g iacere  un in d iv id uo ; em ergenze che risultano piu o meno note- 
voli a seconda del grad o  piu o meno avanzato di siffatti stati di 
menomazione vitale;  per cui si e tratti logicam ente a inferirne che 
quando le funzioni vitali negli individui verranno soppresse dalla 
morte, allora soltanto le facolta supernorm ali subcoscienti saranno 
in grad o  di em ergere e di esercitarsi in piena efficienza. In  altri 
term ini: T utto  concorre a  dim ostrare che le facolta supernorm ali 
in d iscorso risultano i sensi sp irituali deU’uomo, i quali esistono
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preform ati, alio stato latente, nella subcoscienza, in attesa di em er- 
gere e di esercitarsi in am biente spirituale, dopo la  crisi della m orte; 
cosi com e i scnsi b io logici esistono preform ati, alio  stato  latente, 
nell’em brione, in attesa di em ergere e di esercitarsi in am biente 
terreno, dopo la  crisi della nascita.

(20) • L ’esistenza dei fenomeni di « bilocazione », i quali presen- 
tano l’ identica caratteristica segnalata per le facolta supernorm ali 
subcoscienti; che, cioe, durante l’ esistenza terrena si determ inano 
solo in condizioni fisiologiche o patologiche im plicanti una crisi di 
mettomazione vitale negli individui, e il loro grado pi it o meno avan* 
zato di estrinsecazione e in m atem atico rapporto col grado piu o 
meno pronunciato di siffatta  crisi di tnenomazione vitale; la  quale 
corrisponde a  una fase piu o meno avanzata di disincarnazione in* 
cipiente dello sp ir ito ; per cui dovrebbe inferirsene che i fenomeni 
di « bilocazione tem poranea », quali si realizzano tra  i v iven ti, pre- 
ludiano al fenomeno di « bilocazione defin itiva », quale si realizzera 
nella crisi della m orte ; e in segu ito  al quale il « corpo spirituale > 
si separera per sem pre dal « corpo carnale ». S i  r ile v a  infatti che 
i numerosi « veggen ti » ai quali accadde di trovarsi al capezzale 
dei m oribondi, concordano tutti m irabilm ente nel descrivere i pro- 
cessi di disincarnazione dello spirito e la consecutiva form azione 
del « corpo spirituale », ch ’essi scorgono e descrivono in ogni sua 
fase d ’estrinsecazione.

(30) - L ’esistenza di num erosissim i casi di « A pparizion i di de- 
funti al letto di morte », la  cui grande efficacia teorica in senso 
spiritualista, risulta indipendente dalle prove consnete d ’identificazione 
spiritiea in base a i ragguagli personali fo rn iti da i defunti comunicanti. 
E  la loro grande efficacia teorica em erge sopratutto dalla circo- 
stanza che si estrinsecano in condizioni le quali escludono in modo 
risolutivo le ipotesi « allucinatoria » e « te lepaticao ; cid in quanto 
i fantasm i dei defunti sono ben sovente scorti collettivam ente dal 
morente e dai presenti, e qualche volta i presenti li scorgono prim a 
del m orente; com e pure avvien e sovente che il degente scorga 
spiriti di defunti morti da breve tempo in contrade lontane, e di 
cui tutti i presenti, insiem e al degente, ignoravano la  m orte; ci6 
che vale ad escludere l’ ipotesi allucinatoria in form a di autosug- 
gestione nel m orente; e quella telepatica in form a di trasm issione 
del pensiero da parte dei presenti. N oto infine che le ipotesi in 
discorso vengono piu che m ai escluse nei casi di bim bi in tene- 
rissim a eta, i quali trovandosi al letto di morte di un altro bim bo 
dell’eta medesima, scorgono fantasm i di defunti riconosciuti dai
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presenti. R isu lta  palese che in circostanze sim ili non potrebbe par- 
larsi ne di allucinazione, ne di telepatia, visto che i bim bi al di 
sotto dei cinque anni, i quali ignorano che cosa sia  la  morte, non 
possono autosuggestionarsi per tim ore d ella  morte, fino a  provo- 
care  in se stessi delle visioni allucinatorie di defunti, trasm issibili 
telepaticam ente a  un altro bim bo presente. O sservo in proposito 
che la  grande efficacia teorica, in senso spiritico, di siiFatti episodi 
risu lta  a tal segno evidente, da essersi im posta al criterio impar- 
ziale del professore R ich et, il quale ebbe la lodevole franchezza di 
riconoscerlo.

(40) - L 'esisten za di fenomeni di premonizione di morte acciden- 
tale, in cui v ien e prospettato alia  vittim a I'evento ferale che l’at- 
tende; m a cio in modo volutam ente oscuro e reticente, ovvero  sa- 
pientem ente sim bolico, in gu isa  da rendere im penetrabile per tutti, 

fin o  ad evento compiuto, il significato dei sim boli trasm essi, o delle 
reticenze volute. Tutto cio alio  scopo palese di circoscrivere la pre
monizione nei lim iti di un p reavviso  alia  vittim a onde predisporla 
alia  sorte che l ’attende, evitando ch’essa com prenda troppo e per- 
ven ga  in tal gu isa a sconvolgere i decreti del destino. Ora, sic- 
com e ben sovente tali sorta  di m anifestazioni risultano auto-pre- 
monizioni, em erge palese l’assurd ita della  tesi sostenuta d agli 
oppositori dell’ ipotesi sp iritica, secondo i quali tutte le m anifesta
zioni precogn itive deriverebbero dalle faco lta subcoscienti della  
p erson ality  umana. M a com e dunque presum ere che una persona
lity  subcosciente autonoma, destinata ad estinguersi con la m orte 
del corpo, nasconda alia  propria personality cosciente, sotto il veto 
di sim boli ingegnosissim i, il particolare essenziale dell’evento che 
la  sovrasta, e rib col preciso intento d i lasciarla m orirc e d i lasciarsi 
m o rire f E  chiaro che un’ interpretazione sim ile dei fatti, risultando 
logicam ente assurda, d eve considerarsi errata, ed esclud ersi; per 
cui si e tratti logicam ente a inferirne che tali reticenze inconcilia- 
b ili con l’ esistenza incarnata della personality umana, non solo ri- 
ve lan o  1’ intervento di entita sp irituali in talune categorie  di m a
nifestazioni prem onitorie, m a provano altresi come tutto cio avven g a  
in v ista  d i una finaltiA ultraterrena. Il che ci riconduce forzatam ente 
a ll’ ipotesi sp iritica ; va le  a  dire, a lia  dim ostrazione — per ausilio  
dei fenom eni precognitivi —  della sop ravviven za dello spirito umano 
con siderata da due punti di v ista  d iversi, che sono i due poli del- 
l ’E s s e re : l’A nim ism o e lo Sp iritism o ; com e pure ci riconduce alia  
concezione inevitabile  dell’esistenza di una F ata lita  sovrastante ai 
destin i um ani; fatalita relativa, in base alia  quale risulterebbero
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preordinate le tappe essenziali della nostra esistenza di spiriti in- 
carnati; per cui dovrebbe inferirsene che il transito nel mondo dei 
viventi risulta una scuola e una prova, corrispondente a una fase 
evolutiva dello spirito.

(50) - L ’esistenza delle « corrispondenze incrociate », le quali, a 
loro volta, diversifi.ca.no totalmente dai casi d ’identificazione spiritica fo il- 
dati su i ragzu agliperson ali forn iti dai dcfunti, per quanto le « co rri
spondenze incrociate » risultino l’opera dei d efu n ti; ed anzi non 
siano state ideate dai viventi, ma proposte d agli stessi defunti an- 
siosi di pervenire in qualche modo a d issipare le perplessita dei 
v iventi intorno alia  realta della loro presenza spirituale sul posto.

E  noto come le « corrispondenze incrociate » consistano nel 
fatto che la personality m edianica com unicante, anziche trasm ettere 
il suo m essaggio  per ausilio di un solo medium, lo suddivide in 
fram m enti, ciascuno dei quali risulta di per se vuoto di significato,* 
e trasm ette quindi ogni singolo fram m ento ad un medium d iverso ; 
tutto cio nel giorno e nell’ora m edesim a, a brevissim i intervalli di 
tempo dall’una a ll’ altra trasm issione, per quanto i d iversi m edium s 
si trovino ben sovente lontani tra di loro centinaia di m iglia, e 
qualche volta risiedano in continenti d iversi. So lo  allorquando i 
vari gruppi sperim entatori riuniscono insiem e i fram m enti otteuuti, 
pervengono a ricostituire integralm ente il m essaggio  trasm esso.

T ali sorta di esperienze hanno assunto recentem ente un alt is - 
sim o significato sp iritualista, e cio in causa dei m irabili risultati 
ottenuti a Boston con la medium M rs. Crandon (M argery), a Lon- 
dra con la medium M rs. O sborne Leonard , e a  N ew castle con le 
esperienze su g gestive  di M r. F rederick  Ja m es C raw ley .

P er chiunque im prenda a in vestigare e com parare g li orm ai nu- 
merosi episodi del genere, non puo esistere dubbio sul fatto che i 
medesim i provano in gu isa  riso lu tiva l’ indipendenza spirituale della 
personality com unicante da tutti i m edium s di cui si vale  ai pro- 
pri sco p i; il che equivale a dire ch’essi provano il reale intervento 
di entita spirituali nelle esperienze medianiche, entita che non po- 
trebbero non essere g li spiriti dei defunti se affermanti presenti, in 
quanto provano in pari tempo la loro identita personale fornendo m i- 
nuziosamente rag gu ag li intorno alia loro esistenza terrena. N e deriva 
che il fenomeno delle « corrispondenze incrociate » si converte in 
un’altra m irabile prova cum ulativa in dim ostrazione dell’esistenza 
e sop ravviven za dell’ anim a nonche in dim ostrazione dell’in tervento 
dei defunti nelle esperienze m edianiche.

A  quest’ultimo riguardo, g io vera  ricordare ancora una vo lta
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che le « corrispondenze incrociate » non furono ideate dai v iven ti, 
ma proposte dai defunti alio scopo di vincere le sem pre rinascenti 
perplessita di molti eminenti indagatori allorche si trovano di fronte 
a l form idabile in te rro ga tivo : « P ersonality  di defunti, o personality 
sonnam boliche? ». E  le personalita dei defunti risposero a ll’ inter- 
rogativo  con la p rova delle « corrispondenze incrociate », m ediante 
la quale si riprom ettevano di dim ostrare, su lla  base dei fatti, la  
loro indipendenza spirituale da tutti i m ediums coi quali si mani- 
festavano. V i sono riusciti? In buona parte si, g iacche i loro 
sforzi in tal senso conquistano ogni giorno nuovi aderenti a lia  so- 
luzione sp iritualista del grande q u esito ; m a g ia  si com prende che 
non e facile sm uovere il m isoneism o di quelli tra g li uomini di 
scienza i quali professarono tutta la  v ita  opinioni m aterialiste. Co- 
storo, piuttosto di am m ettere la sopravviven za, preferiscono affi- 
darsi ai voli pindarici della piu sfrenata fantasia, convertendosi in 
poeti della m etapsichica.

(6°) - L ’esistenza di numerosi casi di « A pparizion i di defunti 
dopo b reve o lungo intervallo dalla loro m orte », fenomeno che a  
sua volta non ha nulla di comune coi « casi d ’ identificazione spi- 
ritica fondati sui rag gu ag li personali forniti dai defunti comuni- 
canti », ma che vale  ugualm ente a id en tificarli; e cio ogni qual 
vo lta i fantasm i di tal natura sono visualizzati indipendentem ente 
e collettivam ente da varie  persone; circostanze che valgo no ad 
elim inare le ipotesi allucinatoria e telepatica.

(70) - L ’esistenza di casi in cui il defunto rive la  incidenti che 
non gli sono personali nel vero senso del term ine, in quanto lo 
riguardano bensi, ma si sono realizzati dopo la sua morte, e sono 
tgnorati da tutti i  viventi, per cui non potrebbero sp iegarsi ne con la  
tilepatia, ne con la telesiesia, ne con la psicom etria.

*
* *

Queste le principali categorie di prove in dimostrazione della 
sopravvivenza, le quali risultano indipendenti dalle prove d’ iden
tificazione sp iritica fondate sui rag g u ag li personali forniti dai d e
funti ; e non si pud negare che tale enumerazione basti g ia  da sola 
a dim ostrare l’ inanita delle obbiezioni avversarie  contro la v a li
dity scientifica e filosofica dei casi d ’identificazione spiritica fondati 
sui criterio di prova in discorso, v isto  che all’ infuori del criterio 
m edesimo, risu lta ugualm ente possibile dim ostrare, su lla base dei 
fatti, non g ia  soltanto l’esistenza e sop ravviven za dello spirito
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umano, ma il fatto preciso delle manifestazioni frequenti di spiriti 
di defunti in am biente terreno.

N aturalm ente, nel presente lavoro io mi asterro dall’occuparmi 
delle prim e quattro categorie  di p rove enum erate, avendolo g ia  
fatto am piam ente in a ltr i m iei lavori. Mi lim itero pertanto a con- 
siderare brevem ente le tre ultime categorie, aggiungendo alle 
m edesim e altre varieta  poco comuni di episodi teoricam ente im 
portant!, in cui la  prova non dipenda dai rag gu ag li personali for- 
niti dai d efu nti; oppure, in cui i ra g g u a g li personali costituiscano 
il lato teoricam ente meno im portante d egli episodi stessi.

*
* *

C a SO I. —  Com incio da un episodio fam igliare a  chiunque si 
occupi d ’ indagini m etapsichiche, in quanto dal medesim o trasse 
orig ine l'odierno m ovim ento m etapsichico-spiritualista; va le  a  dire, 
com incio dal caso d'identificazione spiritica in cui furono m ediums 
le sorelle  F o x ;  caso al quale recenti eventi occorsi nella casa in 
cui esse abitarono, conferirono un valore teorico  notevolissim o, 
rendendolo inoltre utilizzabile per la presente rassegna, in qualita 
di episodio in cui i  ragguagli personali Jo tn ili d a l defunto comunicante co- 
stituiscono i l  lato teoricamente meno importante dell'episodio stesso, mentre 
il particolare piu su ggestivo  e costituito da un’ informazione errata 
fornita dal defunto.

R iassu m o  brevem ente il caso notissim o, aggiungendo nondi- 
meno rag gu ag li ignorati dai piu.

Negli anni 1843-1844, nel villaggio di Hydesville (Stato di New-York), 
certi coniugi C. Bell abitavano una casetta posta a breve distanza dal vil
laggio. Un giorno passo di li un merciaio ambulante, al quale Mr. Bell 
diede ospitaliti per qualche giorno. Il domani la signora Bell dovette as- 
sentarsi per tre giorni, portando con se la domestica. II signor Bell con 
1’ ospite, rimasero soli nella casa. Da quel giorno il merciaio ambulante non 
fu piu visto in paese, ma nessuno se ne diede pensiero.

Alcuni mesi dopo i coniugi Bell sloggiarono in fretta da quella casa, 
che nell’anno 1847 fu presa in affitto dai coniugi Weekmann; i quali non 
tardarono ad avvedersi che nella nuova abitazione non si poteva aver pace, 
e do in causa di misteriosi colpi notturni battuti con forza nelle pareti; 
colpi da essi attribuiti a scherzi di cattivo genere perpetrati ai loro danni 
da qualcuno del vicinato. Comunque, siccome non pervenivano a scoprire 
il colpevole, e la loro salute risentivasi per le notti insonni trascorse, si ap- 
pigliarono al partito di sloggiare a loro volta.

Nello stesso anno 1847 i coniugi Fox, con le due loro figliolette: Mar- 
garetta e Kate — la pritna quindicenne, la seconda undicenne — prcsero
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in affitto la casa. Venne pertanto il loro tumo di avvertire nella notte colpi, 
tonfi, frastuoni di cui non sapevano renders! conto, e i loro sforzi onde 
scoprire il colpevole riuscirono sempre vani. Seguirono altre manifestazioni 
di natura infestatoria, tra le quali la piu impressionante consisteva nell’eco 
rumorosa di una scena tragica che si svolgeva invisibile dinanzi a loro, e 
di cui potevano seguire tutte le fasi: Nel cuore della notte, sempre all’ora 
medesima, essi erano svegliati in allarme dall’eco di una lotta furibonda 
tra due individui, alia quale succedeva un rantolo di gola squarciata, e si- 
multaneamente si udiva il rumore del sangue che zampillava sull’ impian- 
tito. Subito dopo echeggiava un tonfo di corpo umano che si abbatteva esa- 
nime al suolo. Poi pareva che qualcuno trascinasse un corpo inanimato attra- 
verso alia camera e giu per Ie scale della cantina. Indi risuonavano i colpi di 
un piccone che scavava il terreno, di un martello che ribadiva chiodi sopra un 
asse di legno, di un badile che rimestava terra. Poi nuovamente silenzio.

Nel venerdi, 3 1 marzo 1848, all’undicenne Kate Fox, la quale si era 
famigliarizzata con Ie manifestazioni, venne in mente di rivolgere la parola 
all’autore dei colpi misteriosi, e cosi gli parld: * O signore dal piede for- 
cuto, provati a ripetere quel che faccio io ». La risposta sopraggiunse im- 
mediata; I’ invisibile operatore batte tanti colpi sulla parete, quanti ne aveva 
schioccato con le dita la fanciulla. Questa allora ripete la prova, ma senza 
produrre rumore; e con suo grande stupore, il misterioso operatore ripete 
ugualmente tanti colpi quanti erano stati i movimenti silenziosi fatti dalla 
mano di lei. La fanciulla esclamo: « Mamma, mamma, qui c ’e qualcuno 
che vede e sente \ ».

Non tardarono a stabilirsi comunicazioni regolari, a mezzo della tipto- 
logia alfabetica, col misterioso ospite invisibile. il quale ne approfitto per 
informare ch’egli era lo spirito di un uomo assassinato cinque anni prima 
in quella casa medesima, da colui che vi abitava, il quale chiamavasi John
C. Bell. Disse ch’egli era stato un merciaio ambulante, di nome Chas.
B. Rosma, ainmogliato con cinque figli, assassinato all’ eta di 3 1 anni per 
derubarlo della somma di 500 doliari. Aggiunse di essere stato seppellito 
nella cantina, a dieci piedi di profonditi, indicando il punto in cui si do- 
veva scavare onde ritrovare le sue ossa.

Furono praticati scavi nel luogo indicato, e quando si giunse alia pro- 
fondita segnalata dallo spirito comunicante, si rinvenne un asse di legno, 
sotto il quale esisteva uno spazio vacante, in cui si trovarono i cocci di un 
catino, molta calce, del carbone, capelli umani, alcune ossa (che furono 
esarainate da periti medici, e dichiarate umane), e un frammento di cranio.

Questi i risultati delle indagini compiute. Emma Hardinge, nella sua 
storia: * Modern American Spiritualism*, osserva in proposito: « La pre- 
senza di avanzi umani nella cantina, provava gi& che qualcheduno eravi stato 
seppellito, e la presenza nella fossa di molta calce e carbone, testificava che 
qualcheduno si era proposto di fare sparire le traccie di una misteriosa inuma- 
zione ». Tutto cio appariva indubitabile, e risultava gia sufficiente a conva- 
lidare sulla base dei fatti il tragico evento narrato dallo spirito comunicante.

Ed ecco che dopo 56 anni, quando nessuno piu pensava a tornare su 
quel primo episodio d’identificazione spiritica, nella cantina di quella casa 
accadde qualche cosa che valse a rischiarare di nuova luce gli eventi.
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N e l l ’a n n o  1 9 0 4 ,  n e l la  c a n t in a  in  q u e s t io n e ,  c r o l lo  im p r o v v is a m e n t e  u n  

m u r o ,  e  a l lo r a  si r i s co n tro  c h e  si t ra t ta v a  d i  un  m u ro  p o s t ic c io  c o s t ru ito  a 

c i r c a  8 0  ce n t im e tr i  d a l  v e r o  m u r o  m a e s tr o  d i  q u e l  la to  d e l la  c a s a ; e  n e l lo  

s p a z io  in te rp o s to  si r in v e n n e  u n o  s c h c le t r o  u m a n o ,  v i c in o  al q u a l e  g i a c e v a  

un  c a n te r a n o  d i  la tta ,  d a  p o r ta r s i  a  t r a c o l l a ,  c o m e  u s a n o  i m e rc ia i  a m b u -  

la n t i .  Q u e l  c a n te r a n o  d a  m e r c ia io  a m b u la n t e  v a l e v a  m ir a b i lm e n te  a  id e n t i-  

f icare  lo s c h e le t r o  r in v e n u to .  In  b r e v e :  lo  s p ir ito  p ic c h ia t o r e  d i  H y d e s v i l l e  

a v e v a  a s se r i to  il v e r o :  eg l i  e r a  s ta to  a s s a s s in a t o  in q u e l l a  c a s a ,  e  s e p p e l -  

l i to  in q u e l la  c a n t i n a !

I n o l t r e ,  il m e m o ra b i le  in c id e n te  e s p o s t o ,  c o n s i d e r a t o  in s ie m e  a i  r i su lta t i  

o t te n u t i  d a g l i  s c a v i  e se g u it i  5 6  a n n i  p r im a ,  t r a e v a  a  r i c o s t ru ir e  i fatti ne l  

s e n s o  c h e  l ’ a s sa s s in o  d e l  m e r c i a io  a m b u l a n t e ,  in  u n  p r im o  te m p o ,  n e  a v e v a  

e f fe t t iv a m e n te  s c p p e l l i t o  il c a d a v e r e  n e l  lu o g o  in d ic a t o  d a l lo  s p i r i t o ; p e r  

p o i ,  q u a lc h e  te m p o  d o p o ,  a p p ig l i a r s i  al p a r t i to  d i  to g l ie re  il c a d a v e r e  d a l la  

fo ssa  in c u i  si t r o v a v a ,  p e r  n a s c o n d e r l o ,  in s ie m e  al c a n te r a n o ,  d ie t r o  a  u n  

fa lso  m u r o  a p p o s i t a m e n t e  e r e t t o ; e  c io  p a le s e m e n t e  nel  t im o r e  c h e  se  si 

fo sse  s o s p e t ta to  il d e l i t to ,  il g iu d ic e  is t ru ttore  a v r e b b e  o r d in a to  u n o  s c a v o  

n e l la  ca n t in a .

Kd ora che l’evento occorso nel 1904 ha posto in grado di r i
costruire con piena sicurezza le m odalita con cui si svolsero i fatti, 
si affaccia alia  mente un a llro  quesito da risolvere, il quale si ri- 
ferisce a ll’errore commesso dallo spirito com unicante nell’ indicare 
il luogo dove si sarebbero rinvenute le proprie ossa. S i e visto, 
infatti, ch’eg li anziche indicare il punto dove il proprio scheletro 
effettivam ente g iaceva, com m ise l ’errore d’ indicare il punto dove 
la propria salm a era stata seppellita, m a dove piu non si trovava.

O rben e: dal punto di v ista  m etapsichico, tale errore assu rge  a 
un valore teorico notevolissim o in favore dell’ interpretazione spi- 
ritica dei fatti, in quanto esso vale  ad escludere Tunica ipotesi con 
cui sp iegarli naturalisticam ente, m entre risu lta razionalm ente di- 
lucidabile con l’ ipotesi sp iritica. S i consideri, in fatti, che se si vo- 
lesse sp iegare  1’ incidente in esam e coi poteri inerenti a lle  facolta 
subcoscienti della fanciulla-m edium  iv i abitante, va le  a d ire con 
la  facolta della « visione attraverso i corpi opachi » (telestesia), in 
tal caso e palese che le di lei facolta supernorm ali di percezione 
avrebbero dovuto percepire il luogo d ove si trovavano lo scheletro 
e il canterano e non mai sb agliare  indicando un punto dove lo sche
letro e il canterano non si trovavano. Tenuto conto pertanto che l’ errore 
in cui cadde la personality m edianica appare inconciliabile con la 
« telestesia », ne deriva che l’ ipotesi in discorso risultando in con- 
traddizione coi fatti, deve esc lu d e rsi; e cosi essendo, non rimane 
che l ’ ipotesi spiritica a disposizione dell’ in d ag ato re ; nel qual caso 
dovrebbe inferirsi che lo spirito com unicante indico il punto in cui
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fu sep p e llita  la  p ro p ria  sa lm a, p erch e  ta le  p artico lare  co stitu iv a  

l ’ u ltim o ricord o  d ella  su a  esistenza te r re n a ; lad d o v e  il trasferim en to  

d elle  sue o ssa  in altro  lu og o , essen d o  occo rso  p arecch io  tem po 

dopo la  su a  m orte, e g li —  com e sp ir ito  — lo ig n o ra v a .

P e r  co n verso , e p ro v ato  ch ’e g li r ic o rd a v a  post-m ortem  la  tra- 

g ic a  scen a del prop rio  sep p ellim en to , v isto  che n ella  notte, a l l ’ ora 

del delitto , e g li la  rip ro d u sse  con in sisten za  dinanzi a g li  sp au riti 

ab ita to ri d e lla  casa , sotto  form a di una su cce ssio n e  di m an ifesta- 

zioni fon iche, in cui si n otavan o  i co lp i di un p iccon e che sc a v a v a  

il terreno n ella  can tin a, di un m arte llo  che r ib a d iv a  chiodi sop ra  

un asse  di legn o , di un b a d ile  che r im e sta v a  la  terra.

S o n o  lieto  di r isco n tra re  che il p ro f. S ta n le y  D e B ra th , d iscu- 

dendo l ’ incidente in question e, g iu n g e  a lle  m ie s te sse  con clusion i. 

E g l i  o sse rv a :

Qualora l’ informazione avesse avuto origine subbiettiva, si dovrebbe ra- 
zionalmente presumere che il subcosciente della medium avrebbe dovuto 
conoscere dove realmente giaceva il cadavere. In altre parole: nell’ ipotesi 
animistica-metagnomica la scoperta del punto dove giaceva il cadavere avrebbe 
dovuto risultare il primissimo incidente supernormale realizzatosi. NelPipo- 
tesi spiritica, invece, e altrettanto razionale il presumere che il seppellimento 
nella cantina debba corrispondere all’ultimo ricordo terreno dell’assassinato. 
E  qualora si ammetta che il suo spirito sia sopravvissuto, allora non vi sa- 
rebbero ragioni plausibili per esigere ch’egli fosse consapevole del fatto che 
le sue ossa dopo trascorso qualche tempo, erano state rimosse dalla fossa in 
cui giacevano e deposte dietro un falso muro. {Light, 1927, p. 51).

•Stando le cose  in q u esti term in i, s i e razion alm en te au torizzati 

ad afferm are che nel caso  esp o sto , e  d a l punto di v is ta  d e ll ’ ip o tesi 

sp ir itica , l ’erro re  in cu i cad d e  lo  sp irito  com u n ican te  r isu lta  teori- 

cam ente piu  im p ortan te  d e lle  ste sse  in form azion i v e r id ic h e  d a  lu i 

fo rn ite  p er la  p ro p ria  id en tificazion e p erson ale .

D a  un punto di v is ta  d iv e rso , e a  tito lo  di p ro v a  com p lem en - 

tare, tv£h sa ra  in utile  o sse rv a re  che nel caso  esp o sto , anch e l ’ ipo- 

tesi secon d o la  q u a le  i fenom eni d ’ in festaz ion e o cco rs i in q u ei lo- 

cali d o v e va n o  a ttrib u irsi a lia  p resen za di u n a m edium , sen za b iso g n o  

d ’ in terven ti estrin sec i, v ie n e  e sc lu sa  d a lla  co n sid eraz io n e  ch e i fe 

nom eni in q u estion e si e strin se c a v a n o  g ia  in quei loca li d a  p arecch i 

anni quan do la  fa m ig lia  F o x  si reco  ad  a b ita rv i. In fa tti i co n iu g i 

B e ll  erano s lo g g ia t i  in fretta  in c a u sa  del p rorom p ere  dei fenom eni 

in q u estion e, e  la  fa m ig lia  W e e k m a n  a v e v a  d o vu to  fare  a ltrettan to . 

E m e r g e  p ertan to  p a le se  che le  m an ifestazion i in fe sta to rie  non erano 

co n seg u en za  d e lla  m ed ian ita  d e lle  so re lle  F o x ; m en tre la  con sid e-
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raz ion e ch e le  m anifestazion i s te sse  eran si im p ro vv isam en te  in iziate 

d o p o  un a ssa ss in io  com p iuto  in quei locali, p o rta v a  razion alm en te 

ad  attrib u irn e  la  g e n e si a ll ’ in terven to  d ello  sp irito  d e ll ’a ssa ssin ato , 

il q u a le  si p ro p o n eva  con  cio  d i a ttra rre  l ’attenzione dei p resen ti, 

n e lla  sp eran za  di p e rv e n ire  a  com u n icare  con e ss i, onde sv e la re  il 

d e litto  e  il d e lin q u en te ; com e in fatti avv e n n e . E d  o v e  poi si con- 

s id e ri ch e  d a  ta le  m em orab ile  even to  d o v e v a  in iz iarsi l ’od ierno 

g ra n d io so  m ovim en to  m etap sich ico -sp iritu a lista , s i e con d otti ad 

in ferirn e  che lo  sp irito  d e ll'a ssa ss in ato , m en tre s i m an ifesta va  com e 

p o te v a  onde ra g g iu n g e re  il p ro p rio  scop o , fu n g e v a  a ltre s i d a  stru- 

m ento in co n sap evo le  n elle  m ani di en tita  sp iritu a li su p erio ri, le 

q u ali sa p e v a n o  c io  che v o lev an o .

O sse rv o  an co ra  com e neanche con l ’ ip otesi d e lla  « c h ia ro v e g - 

g e n z a  te le p a tica  » sotto  fo rm a di « le ttu ra  a  d istan za n ella  subco- 

sc ien za  d e ll’ a ssa ss in o  », si p e rv e rre b b e  a  d are  ra g io n e  del caso  in 

esam e, v is to  che in ta li con tingen ze la  m edium  K a t e  F o x  a v re b b e  

d o vu to  p ercep ire , e  in co n seg u en za  r iv e la re  il fatto  d e ll’ assa ssin o  

il q u ale  a v e v a  o ccu ltato  d ietro  a  un fa lso  m uro il ca d a v e re  d el- 

l ’ a ssa ssin ato , co l d i lui can teran o  d a  m ercia io  am bulante .

S e g n a lo , infine, a  tito lo  di am m aestram en to  pei teorizzatori im- 

pen itenti, che l ’ in cid en te d e ll ’erro re  in cu i cad d e  lo  sp irito  com u- 

n ican te r iv e ste  una ta le  efficacia  te o ric a  d a  trio n fare  m irab ilm en te  

d e ll’ ip otesi o r o ra  d iscu ssa  intorno a lia  p resu m ib ile  es isten za  di un 

« serb ato io  cosm ico delle  m em orie in d iv id u a li », a l q u a le  a ttin g e - 

reb b ero  i m edium s quando presum ono di p arla re  a  nom e dei de- 

fu n ti. In fatti e p a lese  che il v a lo re  teorico  d e ll’erro re  in d isco rso  

r isu lta  asso lu tam en te  estran eo  a ll ’esisten za o m eno di un « se rb a 

toio cosm ico  » d e lla  n atu ra  e sp o sta ; indi e altre ttan to  p a le se  che 

un errore, in quanto e un errore, e s iste  so lam en te  al m om ento in 

cui talun o lo co m m ette ; v a le  a  d ire  che p rim a non e s is te v a  da 

n essu n a p a r te ; e se cosi e, a llo ra  la  m edium  non p o te v a  tro v a rlo  

re g is tra to  nel « serb a to io  » di cu i so p ra , e in co n seg u en za  non 

d o v e v a  cad ere  in erro re . A l  con trario , o sse rv o  che se ta le  « ricet- 

taco lo  cosm ico  » es iste sse  realm en te, in ta l caso  si sa reb b ero  do- 

v u te  r in v e n ire  re g is tra te  nel m ed esim o le g e s ta  d e ll ’a ssa ss in o  a l 

m om ento in cui nasconde d ietro  il fa lso  m uro lo  sch e le tro  e il 

c a n te ra n o ; d im od och e se  la  m edium  fosse  en trata  in rap p orto  con 

detto  « r icettaco lo  », non avrebbe dovuto sbagliare. O ra q u est’ u ltim a 

o sse rv a z io n e  r iv e s te  una ta le  a fficac ia  d em o litrice  in rap p o rto  al- 

l ’ ip otesi del « serb ato io  cosm ico », da p otersi a sse r ire  che si e  co lta  

l ’ ipotesi s te ssa  in fla g ran te  p ro v a  di n ullita.



DI ALCUNE V A R IETA , ECC. 205

Concludendo: Q uesto prim o episodio d’ identificazione spiritica, 
col quale ebbe inizio l’ imponente m ovim ento odierno m etapsichico- 
spiritualista, risu lta letteralm ente invulnerabile ag li attaccbi di tutte 
le ipotesi fino ad ora escogitate onde sp iegare naturalisticam ente 
i casi d ’ identificazione dei defunti com unicanti. N e la  telepatia 
propriam ente detta, ne la « ch iaroveggenza telepatica », ne la  te- 
lestesia, ne la  criptestesia, ne la criptom nesia, ne la  psicom etria, 
ne l’ ipotesi del « serbatoio cosm ico delle m emorie individuali », ne 
tutte queste ipotesi conglobate insiem e, pervengono a intaccarne 
menomamente la  saldezza intangibile. Ora tutto cio equivale a ri- 
conoscere che questo caso potrebbe bastare da solo a dim ostrare 
l’esistenza e la sopravviven za dello spirito umano. Cosi essendo, io
10 addito in modo speciale a ll’attenzione dei teorizzatori im peni
tent! nel cam po avversario , come pure lo addito ai propugnatori 
irriducibili del m aterialism o scientifico, e infine lo addito in modo 
particolare al valente critico della « R e v u e  M etapsychique » —  s i
gnor Charles Q uartier — il quale nel numero di settem bre-otto- 
bre 1928 (p. 433) della riv ista  in discorso, e a proposito dei casi 
d’ identificazione spiritica, osserva quanto se g u e :

Quanto a me, non conosco una sola esperienza decisiva a tal riguardo; 
vale a dire, un’esperienza la quale non solamente possa interpretarsi con 
l’ ipotesi spiritica, ma sopratutto non possa interpretarsi che con Vipotesi 
spiritica.

E ccolo  serv ito : il caso esposto e g ia  uno di quelli i quali non 
possono interpretarsi che con Pipotesi spiritica. I  casi che seguiranno 
risultano tali a  loro volta, e nelle m onografie da me pubblicate se  
ne rilevano altri ed altri ancora a  centinaia. Comunque, onde non 
confondere il criterio d eg li oppositori con l’ im posizione di un c6m- 
pito troppo oneroso, mi lim ito per ora a  sottoporre al loro giudizio
11 caso esposto, invitandoli cavallerescam ente, in om aggio  alia  ri- 
cerca im parziale della V erita  per la  V erita , a  vo ler fare del loro 
m eglio onde escogitare un’ipotesi naturalistica capace d’ interpre- 
tare il caso stesso in ogni sua modalila d i estrinsecazione. Questo il 
mio « cartello di sfida »; m a ho ragione di dubitare che nessuno 
osera raccoglierlo , giacche m algrado l’alata fantasia sp ecia le  ag li 
assertori della genesi subcosciente di tutto il m edianism o, l’ im presa 
di escogitare l’ ipotesi che loro si dom anda appare letteralm ente 
disperata.

(  Continua) E r n e s t o  B o z z a n o .



NEI PARAGGI DELLO SPIRITISMO
D O VE S I  T R A T T A  D E L L E  « VOCI D IR E T T E  »  C H E E R A N O  

CO N O SCIU XE « A B  AN TIQ U O  »

N il  sub sole novi.
S alom ons.

S ommario : II fcnomeno delle < voci dirette » era noto all’antichita. Document! dei testi 
filosofici e poetici. Testimonianze dei demonologi cristiani. Le Disquisizioni ma- 
giche di M. del Rio.

Non si deve negare quel che non si puo negare, quel che il 
documento storico afferm a e 1’esperienza odierna conferm a, cio& 
che i dem onografi sono stati ai loro tem pi accurati osservatori e 
d iligenti raccoglitori dei fenomeni di ogni genere ora detti sp iri- 
tici, m edianici, m etapsichici... ed allora m agici, o d iabolici. N el 
fondo l’ interpretazione si puo dire identica, perche non solo spiri- 
tualista, ma proprio spiritica. Infatti pei fenomeni spontanei i demo* 
nografi am m ertevano, sebbene raram ente, od eccezionalm ente, quelli 
di defunti beati, purganti e perfino dannati ( i) :  solo pei fenomeni 
provocati era regola assoluta Vubique daem on : il d iavolo a viso 
aperto, o m ascherato da defunto, o anche da angelo d i luce / In  so- 
stanza si trattava sem pre di spiriti. Su  questo ampio terreno l’ac- 
cordo non sarebbe proprio im possibile un lontano giorno, quando 
g li stessi voluti sp iriti delle tencbre stenebreranno le menti troppo 
mal teologizzate colie prove logiche sottom esse ad esam e critico il- 
luminato dalla R a g io n e  piu evoluta dell’umanita, o g g i em ancipata 
da un fideismo cieco e dommalatriio.

C onverra rigettare fra i rifiuti della Sco lastica la diarchia — 
che troppo som iglia al diteism o manicheo di D io e D iavolo  in 
etcrna lotta nel mondo — e cio pur dopo la vittoria della Croce 
redentrice —  dopo la prom essa di G esu : Princcps hums rnundi ej- 
cietur fo r as !

(i) Si riscontrino le varie opere erudite sul soggetto del gesuita Pietro Tireo, che lo 
prova con esempi di fatti numerosi, nel suo : De locis infestis, ed in altri del genere 
stesso.
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V ero  e che in tutti i popoli si e creduto a ll’ esistenza di spiriti 
m alvagi, nemici degli uomini e antitei, sotto una infinita di nomi, 
ma sulla loro natura costituzionale non ci e stata mai unit a di giu- 
d iz io : cosi ad es., m entre pei cristian i Satana b dannaio a ll’ irredi- 
mibilitb eterna, pei seguaci del zoroastrism o A rim ane e destinato alia  
conversion fin a le !  Quale e quanta differenza, o m eglio d ivergenza di 
orientazione mentale e m orale!

A ltro  e d ir e : sp iriti m alefici per essenza e destinazione, altro e 
d ire : spiriti, bassi, inevoluti, selvaggi, ma educabili. O gg i sappiam o 
che le possessioni sp iritiche si possono vincere o domare con la 
suggestion e m oralizzatrice, mentre prim a erano spesso invincibili 
col sistem a esorcistico del vade retro, Satana.

II vero e che vi sono sp iriti d isincarnati, come anche sp iriti in- 
carnati, che dal d i qua vanno nell’a/ d i la, e dal d i la  ricadono net 
d i qua: e un v a  e viene in cessan te : ecco tutto. E  possibile pure, 
anzi probabile, che sp iriti di altri mondi di un ordine inferiore tra- 
sm igrino nel nostro mondo, com e sulla terra e avvenuto nelle 
grandi alluvioni dei B arb ari in epoche storiche e preistoriche... 
Quid mirum  in cio? Dunque se su lla  terra strabbonda la  m ala ge- 
nia, non e logico che form icoli anche nell’altro mondo, senza dover 
im m aginare fiecessariamenle una razza a  parte di essere chiam ati dia- 
vo lit Questa idea m aniaca jerocratica e cosi radicata in certuni, 
che ricordo aver udito da un dotto sacerdote, pur sp iritista l, che 
anche dei diavoli s ’ incarnano q uaggiu  fra g li uomini e che son rico- 
noscibili a certe note fisionom iche, com e dal ceffo bestiale e dal 
gh ign o m efisto felico!

*
* *

G li spiriti bassi pero incutono piu paura che non inducano 
danno, recano piu m olestia, che non infliggano sofferenze: questo 
e un fatto accertato. In fatti nelle note sassaio le (che solo g li op- 
positori acritici possono negare) di origine sp iritica, m entre ven- 
gono danneggiate le m asserizie di casa, le persone non vengono 
offese, anche se colpite dai sassi, che, rattenuti, perdono la gra- 
v ita  specifica, e danno la  sensazione di batuffoli di bam bagia. P er- 
che, se possono rom pere g li oggetti, non fanno altrettanto contro 
le persone? (1). E  da credere ragionevolm ente che ne vengono

(1) Purtroppo i pericoli non si limitano sempre a quelli di carattere fisico. Nei casi di 
suggestion! e nelle ossessioni medianiche i  in giuoco, talvolta, la stessa personality morale 
del soggetto. A 'oxia malts, e per malis s ’ intendono anche i mal disposti, come ben nota 
in seguito lo stesso autore citando Apuleio. (N. d. D.).
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im p ed iti d a  un p otere  su p erio re , il q u ale  lim ita  in dati confin i la  
lo ro  v o lo n ta  e  ca p a c ita  di n uocere nel n ostro  m ondo, d o ve  in v e ce  

q u esto  lim ite non e m esso  a lm a lv a g i :  onde D a n te  p ote  s c r iv e r e :

Che dove l’ argomento della mente 
S ’aggiunge al mal volere ed alia possa,
Nessun riparo vi puo far la gente.

G li sp ir it i-g u id a  dei buoni c irco li sp erim en ta li, ch e p re se rv a n o  i 

con sedenti d a ll ’ in vasio n e , o  d a ll ’ in tru sion e di sp iriti m a le  intenzio- 
n ati, c i dan la  p ro v a  ch e  un ord in e di buon  g o v e rn o  v ig e  nel* 

l ’a ltro  m ondo, e che v i funzionano m ezzi p re v e n tiv i, re p re ss iv i e 

p u n itiv i contro  « il m al sem e di A d a m o  » tra sm ig ra to  n e llW  d i lb . 
F o rs e  e sen za fo rse  il circolo rnagico ste sso  co stitu ito  d a lla  fusion e 

d ei flu id i sin ton izzati e b a rr ie ra  in su p erab ile  a ll ’ irruzion e o stile  

d i sp iriti c a tt iv i.

D e ll ’e ffe tt iv o  v a lo re  m ag n etico  d el c irco lo  rn agico , D u  P o te t  

eb be p ro v e  esu b eran ti sp erim en ta li, e  D u  P re l  lo  con ferm a n ella  

su a  M agia. E  quindi, s i parva  licet componere tnagnis, p o ssiam o  p er 

induzione lo g ic a  p en sare  che v ig a  un co d ice  co sm o g rafico  u n iv e r

sa le , e che esistan o  d a v v e ro  g e ra rc h ie  di sp ir iti in carica ti d el buon  

ord ine —  che la  lib erta  nel male s ia  lim itata , o in fren ata , e  ch e 

q u ella  nel bene s ia  so lo  illim ita ta . In so m m a v i e, in funzione, una 

s a v ia  e p ro v v id e n te  p e d a g o g ia  sp iritica , ch e inclinat, non necessitat, 
aiu ta , m a non forza il p ro g re sso  m orale , e che p u n isce  so lo  p e r  

c o rre g g e re , g ia c c h e  qui non corrigit, odii.
L e  ste sse  m anifestazion i sp iritich e  nel nostro  m ondo, relativa- 

mente m olto rare , se spontanee, e n iente fac ili e in eq u ivo ch e , se  

provocate, d evo n o  essere  re g o la te  da sp ir it i egregori. A p u le io  nel 

De Deo Socratis s c r iv e v a  d e lle  larvae, c io e  sp ir it i c a tt iv i di defunti, 

che le  loro m an ifestazion i son o inane terriculam enium  bonis, o ssia  

vano spauracchio p e i buoni, e so lo  noxia m aiis, o ssia  nocive a i m alvagi. 
D u n q u e fin g li antich i a v e v a n o  g ia  fa tta  q u esta  costatazion e mo
rale n elle  m an ifestazion i sp iritich e .

*
* *

G li antich i con ob bero  p e r  seco li tutte le  form e di m edianitA , 

c ioe  d e lla  p o ss ib ile  in tercom unione ed  in tercom un icazion e fra  i due 

m ondi, l ’ una in coscien te  e l ’ a ltra  c o s c ie n te : S c ien za  p erd u ta  o g g i 

p er so v e rch ja ... creduta Su p ersc ien za . S e m b ra  un p ara d o sso  questo , 

ep p u re  e, a rip en sarc i, una v e r ita  v o lg a re . L a  sc ien za  del m ondo
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soprasensibile si puo dire connata nell’uomo, perche questi e spirito 
vestito di cam e, e la porta con se. L a  carnalita g li toglie la vi- 
sione dell’ invisibile: infatti nella letargia  della coscienza sensitiva, si 
sve/a, piu, o meno, il mondo ultrasensibile , < s i riaprono g li  occhi 
sp irilu a li » d iceva Sw edem borg, il grande veggen te . S i sono mu- 
tati i nomi, ma non i fatti, perche la natura non muta nei suoi 
fenomeni, che sono m anifestazioni delle sue L e g g i. Cosi le S ib ille  
erano medie scriventi isp irate dell’ an tich ita : le P itonesse le medie 
parlanti oracolanti-. i P sicago gh i, medi evocatori dei defunti {sciqg 
manzia, evocazione delle Ombre, cioe forme piu o meno conden
sate, m a pur parlanti, o necromanzia, vere e proprie apparizioni 
corporificate, riconoscibili, identificabili, antroposopi). V i erano pure 
le manifestazioni foniche in d iverse form e e m o d i: come le statue 
autofone, le querce parlanti e oracolanti, le voci nell’aria (1); i crani, 
o le teste dei cad averi, pur parlanti, ecc. N il sub Sole n o vi: ha 
scritto Salom one, e la voce diretia ne e o g g i una prova.

N ell’opera classica del gesu ita  M artin D el R io , uomo eruditis- 
simo, sacch eggiata in la rga  copia da tutti i dem onologi poste
riori, ci si trova non nei parag gi dello Spiritism o, ma in pieno 
Sp iritism o; ed e da far voti che qualcuno dei vari editori intra- 
prendenti, datisi o g g i con m eritata lode alle  riesumazioni dei vec- 
chi libri, cosi pieni e ricchi di notizie occultistiche attinte d a  
antiche fonti, e cioe di prim a mano, v o g lia  trarla  in luce in veste  
italiana, annotata criticam ente, ad uso d egli studiosi, molti dei 
quali sono troppo digiuni della conoscenza di cosi vasta  e pro- 
fonda m ateria. A  parte il pregiudizio religioso , che ottenebrava 
la mente dell’A utore, ed era condiviso in quell’epoca da scienziati 
pur som m i, da fisici, naturalisti, m edici, g iurisperiti, ecc., a parte 
anche la cerna critica dei fatti, vi e non poco da raccogliere di 
buono, di vero e di certo in essa opera direi enciclopedica, pur 
scartando debitam ente dal frumento le pule e la  m ondiglia. V ir -  
g ilio  si affaticava a rovistare nei versi dell’arcaico Ennio per rin- 
tracciarvi qualche gem m a e trarla fuori de stercore E n n ii/ E  un bel- 
l ’esem pio classico da im itare.

(i) Nei romanzo allegorico di Apuleio, ben versato nella Magia, I’Asino d ’ Oro, si 
parla di voci DI CORPO 1GNUDE, di voci invisibili, di mtltitudim d i esse voci d i sp iriti 
invisibili, che canlavano e sonavano non veduti, di un coro di bellissimi e concordevoli 
suoni e d i accenti soavi, di suon di citara non veduta... (utte manifestazioni tratte dal 
vero, ben noto agli iniziati di quel tempo e credute, perchi credibili, anebe dai profani. E d  
Oggi multa remscentur quae jam  cectdere.

2
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*
* *

Q uesta d igressione stessa mi rim ena all’opera insigne di D el 
R io , che in tante cose ha visto e giudicato bene. R iassu m o  quanto 
scrive  nel libro secondo delle sue D isquisisioni magic he sulle Voci 
degli S p iriti (per lui Dem onii s’ intende):

Tutta quanta l’ antichita ci attests che gli spiriti, assunto un corpo, pos- 
sono e sogliono parlare, come pure parlano dagli antri, dalle querce, dalle 
statue, non che dai teschi.

E  adduce molti esem pi dalle Storie . P ero  fa notare non trat- 
tarsi propriam ente di un vero parlare, g iacch e sono p riv i di arti 
vita li, m a invece di produzione di suoni nell'aria, rassom iglianti a 
voce umana, come chi si serve della ripercussione della  voce col- 
l’ eco. T a le  voce puo essere stridula, quasi sib ilante, confusa, de
bole, piccola, afon a ; talora com e ven isse fuori da una botte, o da 
un orciuolo fesso, e cio per le m olte confessioni raccolte dalle 
streghe. E  questi particolari sulle voci spiritiche, afferm ati dal gran  
dem onologo D el R io , concordano appuntino con quanto si trova 
riportato da parecchi autori classici, non dem onologi certam ente, 
perche pagan i. Cosi Orazio ad es. nelle Satire, (1. I, sat. 8), scriveva :

... alterna loquentes 
Umbrae cum Sagan a resonarent triste et acutum.

(Le Ombre (fantasmi di defunti) parlando a vicenda colla (Maga) Sagana 
mandavano un suono di voce querulo e stridulo).

A n ch e V irg ilio  n e ll’ Eneide (v i, v. 492) dice delle O m bre: « pars 
toilers vocem exiguam  » cioe fanno udire una voce sottile. E d  Omero 
le chiam a proprio : stridenti.. (Tgigovoag). Notiam o qui che non si 
servivano, come o g g i, g li S p iriti di trom be per condensare la voce, 
e cosi poterne accrescere la risonanza nell’em etterla fuori, e forse 
si form avano un corpo concavo come un orciuolo, alio scopo fonico 
richiesto. I  fenomeni attuali del genere vi corrispondono quasi iu 
tutto.

** *

Non e da porre innanzi la solita, usata ed abusata, vo lgare e 
vo lgata  spiegazione del ventriloquio, ben conosciuto in ogni tempo, 
e che i G reci chiam avano in loro id iom a: engasfromitismo, poiche 
g li antichi non erano tutti allocchi, come noi al nostro confronto 
ben stupidam ente ci com piacciam o di pensare e giudicare anche. 
E ss i ben sapevano m ettere a prova l’autenticita dell’ istituzione le
ga le  degli O racoli, che durarono per molti secoli nel mondo dei



N EI PA RA GG I DEf.LO SPIR ITISM O 2 1 I

g e n t i l i  in o g n i p a e se  b a rb aro , o c iv ile , com e ne fa  fed e l ’ ls to r ia . 

E  b iso g n a  rico rd a re  l ’ um ilian te scon fitta  r ic e v u ta  d a ll ’a rg u to  F o n - 

ten e lle  p e r  la  su a  sc e ttic a  op era  s u g li  Oracoli d a l ben fe rra to  po- 

le m ista , il dotto  g e su ita  B a ld o , ch e g l i  r iv id e  le  bucce, e  lo  ri- 

m ando ai ban cb i di scu o la  ad  im p arare  la  v e r ita  da lui troppo 

m ale  a p p re sa  s u ll ’a rg o m en to  di som m o r ilie v o  sto rico . N on si pen sa 

ch e  1’ im postu ra, p er p oter e sse re  la  fa lsificazion e di una re a lta  na- 

tu rale , d e v e  v en ire  dopo di q uesta, com e la  co p ia  v ien  dopo l ’o- 

r ig in a le , e  ch e la  N a tu ra  e sem p re  la  g ra n d e  M aestra . E  quindi 

se  v i  sono sta te  im p ostu re, p resto  o tard i son o sta te  sm asch e rate , ne 
v a lse ro  m ai a  d is tru g g e re  la  v e r ita . II trucco anzi e la  r ip ro v a  del 

fa tto  gen u in o  n atu ra le , p reesiste n te , co esisten te  ed  es iste n te  in 

etern o  a  v e rg o g n a  an ch e etern a  d e g li scettic i, d otti, o indotti 

ch e sian o , e a  v itu p e rio  p eren n e d e g l ’ im p ostori m arch iati d ’ in fam ia 

in d eleb ile .
*

* *

G li an tich i co n oscevan o  a ssa i m eg lio  di noi la  sc ien za  m ag ica , 

com e m eg lio  di noi la  conoscono m olte p op olazio n i s e lv a g g e , o 

b a rb are . S i  v e d e  ch iaro  ch e lo sce ttic ism o  e  o r p ad re , o r  fig lio  di 

su p erb a  ign o ran za  b attezzata  p er sc ien za  sopraffina, m entre sp esso  

ig n o ra  il p iu  e il m eg lio  d e ll ' Ignoto, p u r noto, alm en o em p irica- 

m ente, dai non scienziati\ C osi g li  antich i, v e rsa ti n e lla  necrom anzia, 

p e r  la  q u ale  a v e v a n o  necrom antei, p sicom an tei, p sico p o m p ei sta- 

b ilit i p u b b licam en te, a v e v a n o  e v o ca to ri ed u cati a l l ’o g g e tto , detti 
Psicagogki, dei quali si sa p e v a n o  se rv ire  nel b iso g n o  E  p er pro- 

v o c a re  i resp on si fonici u savan o  di fare  quanto r ife risce  O razio, e 

m olto p rim a di lui O m ero « prim o p ittor d elle  m em orie an tich e », 

c io e  p er a iu tare  le om bre a  p arla re  forn en d o l'e lem en to  utilizza- 

b ile  d elle  em anazioni c ru o rich e  ca ld e  e fum anti d e g li an im ali sv e -  

nati n elle fosse , p red isp o ste  al sacrific io  rituale .

O m ero ne\Y Odissea ( x i)  n arra l'ev o caz io n e  d a  parte  di U lis s e  

d e lle  O m bre di T ire s ia  e di E lp e n o re  c o s i :

. . . .  Io, fuori tratto il brando,
Scavai la fossa cubitale..............

Fatte ai Mani le preci, ambo aflferrai 
Le vittime, e sgozzaile in su la fossa, 
Che tutto riceveane il sangue oscuro. 
Ed ecco sorger della gente morta 
Dal piu cupo dell'Erebo, e assembrarsi 
Le pallid’ombre, ecc.
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Orazio a sua vo lta nella Satira  citata sc r iv e v a :

............................Scalpere terrain
Unguibus, et pullam divellere mordicus agnam 
Coeperunt, cruor in fossam confusus, ut inde 
Manes elicerent animas responsa daturas.

Canidia e Sagan a, m aliarde, praticavano atti di necromanzia, 
e percio cominciarono collo sgraffiare la terra per farvi una buca 
e poi versarvi dentro il sangue della pecora nera, che avevano 
sbranata: cost i Mani, i quali erano avidi di assorbire i vapori del 
sangue caldo (di qui l’origine dei sacrificicruenit) ne venissero fuori 
cioe si facessero consistenti, e visib ili, i quali Mani non erano che 
le anirne evocate per essere interrogate e dare le risposte, e quindi 
indotte a parlare.

Si vede che l’em pirism o tradizionale, appreso esso stesso da 
prim itive comunicazioni spiritiche, come anche tutti i riti re lig iosi, 
secondo afferm a Platone, conosceva il modo di rag g iu n g ere  il suo 
scopo, mentre o g g i Io scientism o sorbonico non ragg iu n ge  se non 
clam orosi insuccessi, elevati poi al valore di prove negative, buone 
a rendere solo anche pin  dotta la  dotta ignoranza degli scettici saltin- 
cattedra, i quali ignorano come g li antichi conoscessero ben 32 r it i 
per l’ evocazione dei morti, ossia metodi pratici di necrom anzia!

V ien vo g lia  incontenibile di grid are col P ad re Dante contro co* 
desti esim ii cultori d'insaniens sapientia che vo g lio n o :

...................... sedere a scranna,
Per giudicar da lungi mille miglia,
Con la veduta corta d ’una spanna...!

** *

Tutte le onnigene prove date fin o g g i spontanee e provocate, 
da ottant’anni a questa parte dagli spirit! dei defunti per convincerci 
della loro sopravviven za, hanno incontrato nelle grandi m asse per 
pregiudizi scientifici e re lig iosi, insuperabile ostilita — negazioni, 
odubbio. — Perfino l’apparizione corporificata^ar/a«/tf e scrivente non 
e va lsa  come fatto probante contro la sofistica inesauribile degli 
oppositori baccalaureati, che non veggon o neppure 1' evidcnza. Di 
essi intendeva G esu quando d isse : « Non crederanno neppur se al- 
cuno dei morti risusciti ». Non restava  per g li sp iriti se non ser- 
virsi della parola indipendente sia  pure dell’organo vocale dei fan- 
ta sm i: e questa p rova anche e venuta ai nostri tem pi.

S e  l’ istessa fotografia non* e , riuiscita a identificare il defunto,
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benche accom pagnata dall'autografo della sua firma, speriam o che 
il fonografo possa registrare, e cost perpetuare il discorso indi- 
pendente di uno spirito colla tonalita della sua voce riconoscibile, 
e non falsificabile (1).

*
* *

L a P aro la  e alata — vola, pcrcorre l'universo , che fu creato dal 
V erb o  parlato, « per quod omnia facta sunt, et omnia restituta sunt »: 
cosi lo Spiritism o, o la dottrina dello Spirito  d im ostrata dalla viva 
parola  degli S ftirili, vincera la grande battaglia nelle menti prima, 
e poi nei cuori — e quindi avra  gradualm ente presa sui costum i, 
nelle legg i, nelle scienze, nelle arti, nelle religioni stesse, armoniz- 
zate ne\V l/num sitis di C risto : Cosicche si potra intonare in quel 
fausto g io rn o : Ju slitia  et P a x  osculatae sunt!  E sso  dara la  ragione 
d 'essere alia  vita, Yubi consistam alia  M orale, una meta razionale su- 
periore ad ogni essere cosciente... Sursum  corda/ Poiche e logica- 
mente pensabile e filosoficam ente possibile che questa incommen- 
surabile m anifestazione di Sap ienza —  numero senza numero di 
mondi e di menti, il cosm o fisico e sp irituale — non abbia una 
sua finalita  per lo meno coadeguata ad essa nei program m a crea- 
tivo di D io ? ,.„ Dens n il inane creavit\ cred  i mondi per Ie anime, 
e le anime per i mondi.

(24 settembre 19 27). V . CAVALLI.

(1) Posteriormente la prova della registrazione fonografica i  stata fatta con felicUsima 
riuscita, Cosi si controlla che c Afortuus adhuc loquitur .  come i  scritto nei libro sacro. II

II soprannaturale nella Natura.

La credenza negli spiriti e innata nei cuore deH'uomo: la si incontra 
in tutte le epoche ed in tutti i paesi, e forse non v ’e uomo che ne sia to- 
talmente indenne. La grande massa, il popolo di tutti i paesi e di tutti i 
tempi, distingue il naturale ed il soprannaturale come i due ordini fonda- 
mentalmente diversi, e tuttavia egualmente esistenti, delle cose. Al sopran- 
naturale essa attribuisce i miracoli, le profezie, gli spettri, la stregoneria; 
ma inoltre essa pretenderebbe, se le si credesse, che non v’e nulla che sia 
completamente naturale sino al le sue basi ultime, e che la Natura stessa 
riposa sul soprannaturale. Di conseguenza il popolo comprende benissimo 
quando si pone il quesito: « E naturale o no ? ». Questa distinzione po- 
polare concorda essenzialmente con la distinzione di Kant tra il fenomeno 
e la cosa in se.

SCHOPF.NHAUFR.



PER UNA CLASSIFICAZIONE
D ELLA RICERCA PSICHICA

Riferendosi all’articolo: T. Mamiani, A . Chiappelli e la Ricerca Psi-
chica, pubblicato nel fascicolo febbraio-marzo, l’ illustre Senatore Prof. Ales
sandro Chiappelli ci scrive quanto segue :

Onor.le Signore,

Firenze, 25 marzo, 29.

L e  debbo v ive  grazie per averm i dato, nell’odierna « L u ce e 
Om bra » (marzo ’ 29) la notizia, per me sorprendente, che codesta 
Societa  e codesta R iv is ta  abbiano avuto sede nel V illin o  M am iani, 
e piu di averm i ricordato come quel gran valentuom o (che un 
giorno tornera nel debito onore) aveva  considerato seriam ente, come 
tutti g li uomini d ’alto pensicro, quello che allora si d iceva, dispre- 
giativam ente, spiritism o, e un po’ si continua a dire ancora.

A lle  mie parole che E lla  ha voluto benignam ente riferire, oc- 
correrebbe, per m aggiore chiarezza e rigore di metodo (due cose, 
se in altro caso mai, necessarie specialm ente nella nuova scienza 
della P sico lo g ia  oltrenorm ale), ag g iu n g ere  alcune dilucidazioni, 
che mi permetto qui di trasm etterle.

B isognerebbe, dunque, io penso, d istinguere una psicologia 
norm ale (osservazione interiore, introspezione) aiutata dalla psico
lo g ia  sperim entale e fisio logica, da un lato, fin dove questa pud 
estendersi, e com provata, d a ll’ altro, dalla psicopatologia o psico
lo g ia  anorm ale um ana. A lla  p sico lo gia  norm ale dovrebbe essere in- 
troduzione la psicologia subnorm ale: psicologia anim ale, ed anche 
um ana per quella parte che abbiam o in comune coi viventi sensitivi 
inferiori, istinti, autom atism i, abitudini, sensazioni elem entari, e tutta 
quella vasta zona che suol chiam arsi incosciente o subcosciente (raggi 
infrarossi dell’anima). A  coronam ento e complemento dovrebbe 
serv ire  quella che si potrebbe chiam are psico logia  sopranorm ale o 
oltrecosciente (raggi ultra violetti, per continuare l’ im agine); la  
quale studierebbe le form e superiori di attivita psichica, le potenze
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creatrici del genio, le ispirazioni e le estasi spirituali, g li eroism i 
di ogni form a, le premonizioni o almeno alcune di esse che hanno 
del so vru m an o ; ch iaroveggenza specialm ente in punto di m orte; 
tutto quello, insomnia, che ci da un sentore d’una vita spirituale 
sovrana, ed apre nella vita m ortale, in qualche modo, l’ adito e la 
vag a  intuizione di una sfera sovrum ana (quella che P latone e il 
N. Testam ento chiam ano la « v ita  eterna nel tempo »), e in ogni 
modo illustra l’autonomia della psiche, nelle sue form e superiori, 
dalle contingenze organ ich e; presentim ento di una v ita  piu am pi a 
nella continuita dell’essere nostro.

Come assegnare alcune delle premonizioni, che il Bozzano viene 
diligentem ente classificando e discutendo, a ll’ incosciente o subco- 
sciente? Non sarebbe, anzi, in tali casi esso la vera  coscienza, e 
il cam po della cosi detta coscienza solare e normale piuttosto l’ in- 
consapevole? Non si tratta di telestesia, che e v isib ile  nella v ita  
anim ale forse piu che nell’ um ana; bensi di presentim enti m isteriosi 
di un futuro im prevedibile coi soli mezzi o elem enti presenti e 
naturali. Qui esciam o dai term ini dell’ inconsapevole, che pud ac- 
cum ulare l’ esperienza passata dell’ individuo o della specie (onde 
l’ istinto), ma non oltrepassa il presente e l’attuale.

S i apre, adunque, nel parer mio, un vasto  cam po di ricerche 
e di m editazioni per tutto quello che accenna in noi ad un ordine 
superiore e oltrecosciente di attiv ita  psichica, la  sfera dell’oltre- 
personale (non g ia  im personale) il cui concetto e balenato bensi 
ai filosofi, da Plotino alio Spencer e a ll’ Hartm ann (il quale pero 
identifica talora V ttn-beivuss/ a ll’ueberbeivusst), ma non e stato mai 
debitamente ap p rofon d ito : ed e veram ente l’elem ento divino in 
questo che l’ H egel chiam a anfibio umano. Non e certa oramai l’e- 
sistenza, al di sopra dello spettro fisico, dei rag g i ultra-violetti, 
che appena ora com inciam o a studiare, almeno per v ia  delle ap- 
plicazioni terapeutiche ?

V o g lia  averm i per iscusato di questa giunta alia  derrata, che 
ho creduto di dover fare a d iradare, per quanto mi sia possibile, 
quella certa caligine che ancora avvo lge  la ricerca psichica, e a 
ferm ar bene alcuni concetti o punti di veduta prelim inari, ad ogni 
severa  ricerca scientifica.

E  mi abbia
D ev.m o

A le ssa n d r o  Ch ia p p e l l i

Senatore del Regno.



ESPERIENZE MEDIANICHE
SEGUITE DA MANIFESTAZIONI SPONTANEE

La signora Giulietta Seratrice mi ha inviato una sua rclazione di espe- 
rienze private, le quali presentano qualche lato veramente interessante ed 
istruttivo; ed e soltanto deplorevole che non risultino di data recentissima. 
Ma siccome I’ importanza teorica dei fenomeni occorsi non risiede nella 
scrupolosa esattezza dei particolari secondari, ma nelle modalita con cui si 
estrinsecarono in due tempi diversi, cosi mi risolvo ugualmente a inviarli a 
« Luce e Ombra » per la pubblicazione.

E  il lato teoricainente istruttivo dei fenomeni occorsi risiede nella cir- 
costanza ch’essi cominciarono per estrinsecarsi normalmente in sedute me- 
dianiche regolari, in cui fungeva da medium una bambina decenne, per 
indi trasformarsi bruscamente in fenomeni spontanei, che si estrinsecavano 
senza la medium, nelle camere al piano superiore dell’appartamento in cui 
si sperimentava; vale a dire che si erano trasformati spontaneamente in 
fenomeni d'infeslazione vera e propria, della varieta designata col nome di 
fenomeni di poltergeist ».

Ora e notorio che i fenomeni di c poltergeist » si realizzano costante- 
mente in presenza, o nelle vicinanze, di fanciulli o fanciulle che la crisi 
della puberta trasforma temporaneamente in mediums; per cui, dal punto 
di vista di tali speciali manifestazioni, riesce prezioso il caso qui conside- 
rato, in cui si assiste alia circostanza di una di tali bambine-mediuras im- 
provvisate, la quale comincia col fungere da medium autentica, per indi, 
in un secondo tempo, provocare dei fenomeni di <• poltergeist » altrettanto 
autentici; il che appare teoricamente suggestivo ed istruttivo, in quanto di- 
mostra palesemente che le due categorie di manifestazioni traggono origine 
dalla rnedesima causa.

E. Bozzano.

III.mo Professore,

Mi decido inviarle una mia piccola relazione ch’ io g ia  scrissi 
da tempo, onde fissare, in com plesso, una serie di esperim enti e 
fenomeni ottenuti in casa (nella nostra v illa  di Lanuvio , presso 
R om a) d iversi anni fa, quando noi sorelle eravam o ancor giovi- 
nette e con la m edianita della minore di noi, una bam bina di 
io  anni. Fu i anch’ io un’accanita incredula e nemica dello spiritism o 
e restai tale finche il caso non venne a darmi cam po di poter
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constatare un lungo corso di « fatti » e manifestazioni, strane, per 
l’ am biente assolutam ente neutro di preparazione o cognizioni in 
m ateria, e che io potei tranquillam ente seguire, analizzare e do- 
cum entare sin dall’ in iz io ! A v e v o  spesso assistito al balletto del 
solito tavolo, che pero non a ve va  mai destato in me alcun inte- 
resse e fu solo per ridere che un giorno ne fu iniziata la prova 
fra noi quattro sorelle. L ’assenza di estranei, a cui noi si attri- 
b u iva la m eccanica del giuochetto, ci faceva ferm am ente attendere 
un esito negativo  avvalorato  ancora dalla pesantezza di un grosso 
tripode tutto in ferro m assiccio. Fatta  fra noi la « catena » e dopo 
un buon quarto d’ora di aspettazione, il tripode incomincio a scric- 
chiolare, poi a frem ere sotto le dita, indi davvero ad agitarsi e 
scorrere sul pavim ento nonostante la forte pressione che io, ad in- 
saputa di tutti, vi faceva  sopra con ambo le mani onde tentar 
d ’ im pedirne o renderne difficile il m ovim ento.

Contati i colpi che il tripode dava con un piedino, restai incu- 
riosita da alcune frasi e risposte, e incom inciai un poco ad interes- 
sarm i, senza pero troppo entusiasm o...! Fu i, le assicuro, un S . To* 
maso esigente... e per carattere sono cauta e difficile nelle mie 
con vin zion i! L o  « spirito » d isse che il medium era V ... (la minore 
di noi sorelle) ed esso esser l’anim a di certa « B eatrice  Zini » vis- 
suta nel 300 e m orta a 36 anni. R ipetem m o da allora spesso l’espe- 
rim ento in cui la  pretesa B eatrice  non faceva  che esprim ersi in 
dolci ed affettuose espressioni, strani a vv is i, auguri e consigli, tutto 
riguardante la sorellina « medium » di cui asseriva  esser stata la... 
« mam m a in vita anteriorel. . . ». N oi si rideva, prendendola spesso 
in burletta..., m a lo spirito, offeso, ci rim proverava, insistendo ed 
inviando alia  bam bina « ...b a c i... benedizioni...» pregandoci, con 
frasi com m oventi e pie, di « ... am arla... so rv e g lia r la ...» interrom- 
pendo la seduta in caso di contrarieta od altre inopportune dom ande 
da parte n o stra ! D opo qualche tem po * B e a tr ic e » dichiaro di 
« ... bene am bientarsi... » lam entando pero la pesantezza del tripode 
e chiedendoci * ..»tavolo leg g ero  e di legno... ». N e fu fatto fare 
uno che a  noi p arve  andar bene, ma la  prim a volta usato, lo spirito 
d isse... « O h ! enorm ita di tavo lo !... spreco fo rza ...» e dovemm o 
farlo  per ben due volte rim piccolire. D isse poi di... « saper fare 
fenom eni... » che pian piano non tardarono a m anifestarsi e furono 
va n » e  m oltissim i e sem pre controllati da me con la  diffidenza e 
il rigo re  di chi ancora dubita.

Il  tavolo faceva  alle volte delle vere corse vertig in ose intorno 
alia  stanza, restava  sospeso su di un piedino e, molto inclinato in



2 l 8 GIULIETTA SERA TRICE

avanti, strisciava indietro per lungbi tratti producendo nel legno 
piccoli colpi, spesso esprim enti una parola od un dato accenno. 
A ssu n se  anche talvo lta una pesantezza tale che sem brava inchio- 
dato al suolo o presso un mobile, e non si riu sc iva  ad allonta- 
narlo o ad im pedire di sbattervi contro per lungo tem po e con tutta 
violenza! Com inciam m o a d ivertirci un mondo, ma si giunse al 
colmo, quando « B eatrice  » ci diede un giorno tutte le istruzioni 
per una seduta m edianica in piena reg o la ! II nostro babbo era  
un uomo scettico e contrarissim o a queste cose: non avevam o mai 
sentito parlare di spiriti che da persone ignoranti, in form a sciocca 
o vo lgare  e ignoravam o quindi che vi potessero essere, in questa 
m ateria, studi speciali e molto meno libri e trattati di « spiritism o » 
con date norme, e solo molti anni dopo, quando io acquistai un 
volum e, potei costatare essere le istruzioni date del tutto sim ili 
a quelle in uso nei gabinetti m edianici sperim entali. S trisciando 
il tavolo verso un angolo di una grande sala, « Beatrice  » d isse 
di... « attaccare iv i una tenda... porre un tavolo dietro alia  tenda 
e portare sul tavolo della  ro b a !... Bendare la medium e m etterla 
nell’ interno e fuori con le spalle  rivolte alia  tenda... » L a  mia 
sorellina rifiuto bendarsi, lo spirito aderi al rifiuto e chiese an 
cora... « il buio com pleto... » indicandoci di otturare e chiudere 
sp iragli di luce qua e la da noi del tutto inosservati! S i fece a 
seconds', ma per verita non si pote mai resistere a lungo in que- 
sto « buio com pleto! » ; si udivano bussi e fruscii d ’ogni parte, ca- 
rezze sul viso  come da legg era  stoffa di velluto e il tavolo si so- 
spendeva nel vuoto e batteva e saltava ovunque com e un dannato! 
« Beatrice » asse r iv a : « niente paura! non fo del m ale, acq u ista  
forza!... » facendoci spesso uscire e rom pere la seduta per causa 
di... «cattivo  e dannoso fluido... ».

Dopo lunghe istanze lo spirito aderi a contentarsi di una d i- 
screta penombra o « ...buio con calza rossa al lume... » ed inter- 
rogato al riguardo, rispondeva: « ...m i concentro !... vo g lio  far fe- 
nom eni!... sono esile e acquisto forza!... », esortandoci sem pre a 
non temere di lei... e chiedendo ancora spesso « ...a ltre  persone... » 
che indicava col nome fra i conoscenti ed ordinariam ente alcune 
a cui nessuna di noi lontanam ente p en sava ! X e lle  sedute noi si 
stava sem pre un po’ lungi dalla tenda e riunite al tavolo dove s i 
tenevano tutte le mani e non si attendeva certo con silenzg) e  
concentrazione! S i faceva anzi sem pre del chiasso con barzellette 
e risa continue e la  sorellina medium si d ivertiva  piu di tutti ad 
ogni trovata di * Beatrice ».
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I « fenomeni » avvenivano piu che altro quando meno ci si 
pensava. A p p arvero  spcsso piccoli ovali o lievissim e strisce di luce 
a’ lati della tenda; ma cio che piu ci piaceva, era lo spostarsi de- 
g li oggetti posti sul tavolo dietro di e s s a ; « roba » che veniva 
spesso lanciata fuori, senza che la tenda si fosse alzata e che noi, 
fra le risa, si correva subito a raccattare qua e la per la stanza e 
rim ettere a posto per veder ripetere il g iuoco ! V en ivan o ancbe 
sm osse e spostate cose al di fuori della tenda, entro m obili e ti- 
retti e si vide una volta un fascicolo di riv iste  (la « Lettu ra ») 
percorrere pian piano un lungo tavolo e poi lanciarsi sul v iso  di 
mia sorella M... che da quel giorno non voile piu prender parte 
alle sedute! Sul nostro tavolinetto veniva poi portato ogni tanto 
qualcosa, stracci, libri, g io rn a li; e una lunga cordicella, che stava  
gom itolata sotto una grandissim a gabbia di canarini, si vide uscire, 
sgom itolarsi, strisciare in terra e poi saltare sul tavolo  come una 
serpetta! L o  spirito ci ordino spesso di appendere in alto un cam- 
panello ed un mazzo di chiavi che il tavolo, sollevatosi dal suolo, 
faceva  tintinnare... A ltre  volte ci ordinava di eollocarci presso la 
porta di un cam erino chiuso, nell'interno del quale produceva ru- 
mori e rispondeva tiptologicam ente battendo insiem e due bottiglie  
od altri oggetti che iv i trovava. Chiesto una volta a « Beatrice » 
di portarci dei fiori, con sorpresa si trovo un ram o di violette im- 
presso sopra un pezzo di creta molle che era li vicino, ma al quale 
nessuno in quel momento pensava, ne dubitava potesse serv ire  alio 
spirito per sostituire il dono atteso di fiori fresch i! P rega ta  altra  
volta di andare a prendere qualcosa in cam era di P apa, « B eatrice  » 
risp ose : — « ... non posso ! P ap a  ha lume acceso, le g g e  giornale... ». 
L ’asserzione fu riscontrata vera  e lo spirito ag g iu n se : « ...attendete 
cinque m in uti...». N e passarono invece nove, quando si udi cadere 
qualcosa di m etallico in mezzo alia stanza. F atta  piena luce, 
si trovo in terra un allaccia-scarpe di ottone che stava  in un 
tiretto al secondo piano e ci era stato portato a porta ch iu sa! L o  
stesso accadde altra  volta di una piccola m ensola di legno e di 
uno scialletto di lana. Ma un fenomeno fra i piii strani fu il se- 
guente. Un giorno io non prendeva parte alia « catena ». A v e v a  
lasciato allora di ricam are un grande lenzuolo che era rim asto 
quasi disteso sul tavolo di centro nella sa la  e sul quale io mi era 
assisa. D opo qualche minuto dalla evocazione di « B eatrice  » (che 
p areva assente) fu visto  da tutti qualcosa com e una nube bianca 
traversare il soffitto. Credem m o trattarsi di un riflesso della  fiam m a 
accesa nel cam inetto ma, ordinata dallo spirito « piena luce », si trovo
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il mio lenzuolo tutto raggru ppato , lungi, su altro tavo lo ; esso mi era 
stato portato v ia  senza ch’ io me ne fossi minim am ente accorta e 
com e se il mio buon peso non vi fosse stato per nulla so p ra ! Un 
sign ore incredulo che voile assistere una volta ad una seduta, si 
trovo im provvisam ente le mani piene di lapis, puntine, gomme, 
carb o n e lla ; oggetti che stavano sopra un tavolo da disegno, lungi 
da tutti.

U na sera « Beatrice » voile anche darci... sag g io  di musica. 
E lla  invito la medium a prendere una chitarra, « assidersi in una 
poltrona e porre le mani sul dorso dello strum ento... ». E ravam o 
allora in piena luce, quando si vide la chitarra sollevarsi dalle gi- 
nocchia della bam bina, collocarsi con le due estrem ita su i brac- 
cioli della poltrona, e, battendovi contro, d ettare: « .. .  zitti! ora 
suono l’uragano e l’A v e  M aria!... ». N essuna di noi conosceva 
quello strumento e nessuna si attendeva dallo spirito una vera 
musica, ma qual non fu lo stupore, quando una mano ignota, ma 
effettivam ente esperta, incomincio a toccare al disotto le corde della 
chitarra ricavando una bellissim a variazione di note imitanti una 
m usica di cam pane e il frem ito e lo stridore dell’uragano come 
da un arco passato sulle corde dello strum ento! E  questo fenomeno 
duro continuo per piu di un’o ra ! B eatrice  insisteva spesso: « ...e c -  
com i... ci sono... guardate... fissate la tenda!... », ma per quanto 
guardato e lissato, non si v id e mai nulla. E ssa  chiese anche spesso 
di prepararle « ...una veste ed un cappuccio... », cosa che noi ci 
guardam m o bene di fare... per tem a di averne p au ra ...! Dopo un 
certo periodo dovem m o pero sm ettere questo genere di passatem po 
in segu ito  a fenomeni im previsti che incom inciarono ad avven ire  in 
casa  e che questa volta... non ci facevano troppo p iacere !... N el 
piano superiore, riservato  esclusivam ente a  noi ragazze, vi erano 
due stanze addirittura prese di m ira ed in cui non si poteva piu 
entrare di sera senza qualche sorpresa. A v v e n iv a  cio com inciando 
dall’ im brunire e specialm ente quando meno ci si asp ettava! N ella 
prim a stanza vi erano due attaccapanni lontani fra loro, da cui, 
non appena entrati, volavano v ia  tutti g l ’ indumenti appesi, che ri- 
m anevano sp arp ag liati in terra, spesso in un ordine curioso! Molte 
volte, tosto usciti da quelle stanze, ci ven iva  lanciato dietro sulle 
scale  il tappeto di un tavolo con entro involtati tutti g li oggetti 
che vi erano sopra, o chiuse dietro con violenza le porte. Quasi 
sem pre, non appena entrati nell’altra stanza ove dorm iva m ia so- 
rella  L ., si ved eva schizzar v ia  la tovaglietta  del comodino con 
tutto quello che vi era sopra, senza che mai nulla pero, cadendo.
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si rinvenisse guasto  od infranto! U na sera, in detta stanza, si cerco 
invano la perina della luce elettrica, quando questa venne giu  dal 
soffitto col suo cordone, e la luce si accese da s e ! P iu  e piii volte 
il nostro babbo ed altri, asserivano avere udito form idabili rumori 
e forti passi su quelle stanze, ed andati sopra per sorprendere 
qualcuno, averle  trovate perfettam ente vuote e tran q u ille ! Volendo 
anzi, eg li, il babbo, persuadersi una sera su ll’autenticita di questi 
fenom eni, voile com piere, con mio fratello, un’ ispezione in quelle 
sta n ze ; ebbene — molti o ggetti si spostavano come a correre loro 
dietro, altri venivano lanciati da una stanza all’altra, e mio fratello 
ebbe d’ im provviso il capo coperto da una to vag lia  che si trovava 
su di una m acchina da cu c ire ! A ltr i scherzi sarebbe lungo narrare, 
ma ancorche noi quasi ormai ci fossim o abituate, era pur neces- 
sario cessassero, tanto piu che essi avven ivano anche nella nostra 
assenza, e le dom estiche, ed altri in casa, ne restavano im pressio- 
n a t i! Interrogata, « Beatrice » r isp o n d ev a : « ... niente paura 1 sono 
io ! non fo del m ale, voglio  apparire! vo g lio  lasciare m io ritra tto ! 
sono b e lla l... ». Finalm ente, p regata con m olta insistenza di sm et- 
tere, d isse : « vi chiedo perdono... non lo faro p iu !... ». Io che 
controllai questa risposta, non prestai alcuna fede a  tale prom essa 
ed anzi, per evitare  un possibile effetto di suggestione... vo lli pro- 
vare  a tacerla a  tutti per qualche tempo, m a realm ente non si 
avverti piu n ulla !

G li esperim enti pero furono quasi sm essi del tutto! B e a tiice  
non si tratteneva piu a lungo al tavolo, si dim ostrava triste ed 
ofFesa e sopra tutto d iven tava esige n te ! E ss a  non si contentava 
piu di penom bra, ch iedeva inesorabilm ente « ...buio com pleto... » 
e la  « sua bam bina m edium  » sola nel cam erino attiguo alia  sala  
ove d’ordinario si tenevano le sedute, insistendo sem pre nella sua 
pregh iera e con le stesse f r a s i : « vo g lio  apparire.:.! per grazia, 
giuro su D io... non fo del m ale 1 datem i medium m ia nel came* 
r in o ! » e se ne andava subito, se non appagata 1 Noi si rifiuto pero 
sem pre di accontentarla, tanto piu che una volta la m ia sorellina, 
volendo provare ad  entrare sola nel cam erino buio, si addorm ento 
su ll’ istante ed io non osai piu ripetere l’esperim ento per tem a di 
qualche danno.

Come ho detto, le sedute furono cosi quasi abbandonate o te- 
.nute m olto di rad o : narro l’esito di una delle ultim e tenuta nel 
F eb b raio  del 19 13 .

E r a  sco p o  d e lla  sed u ta  la  sco m m essa  d i una p erso n a  asso lu ta- 

m en te in cred u la  e co n vin ta  di p o te r  d im o strarc i l ’ev id en z a  d e lle
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proprie opinioni contraria alio spiritism o. F atta  l’evocazione col ta- 
volo, « B eatrice  » si m anifesto chiedendo pero, al solito, il « buio 
com pleto... e la m edium  nel cam erin o !... » D opo m olte insistenze, 
cssa  aderi a contentarsi di « ... luce ro ssa ...» e che la medium re- 
stasse assisa  nella sa la  con le spalle  rivo lte  dinanzi a lia  porta aperta 
del cam erino. L a  m ia sorellina contava allora quattordici anni ed 
era una ragazza alta e form osa, e la segg io la  su cui prese posto era 
un alto sgabello  antico, a spalliera, m assiccio e molto pesante. S i 
udirono man mano sem pre piii forti scricchio lii nel legno della 
se g g io la  e la  bam bina dichiaro di sentirsi so llevare, quando ad un 
tratto si v id e la se g g io la  strisciare  indietro, ed entrare rapidam ente 
nel cam erino di cui una mano ignota chiuse con violenza la p orta!
L a  V .....getto  un grido, noi si corse ad aprire ma, passata la  prim a
im pressione, la  sorellina vo ile  restare nel cam erino buio, a  patto 
che qualcuno dei presenti stesse a bada, affinche la porta non ve- 
nisse di nuovo chiusa. Cio fu fatto, non dico con quale difficolta. 
II battente dell’uscio si se rrava  a tratti com e spinto da una poten- 
tissim a m olla... e il nostro babbo e l'incredulo signore, che vollero 
provare a  contrastarlo, dichiararono di ave r sostenuto un’ incre- 
dibile vera lotta di m uscoli con quell’E rco le  ignoto! U na signora 
presente, robustissim a e co ragg io sa , voile allora puntarsi contro il 
battente, ritta nel vano, ma dichiaro di sentirsi realm ente afFerrare un 
piede e poi tutta percorrere nella persona come da corrente elet- 
trica che la intorpid iva e la o b b ligava  ad abbandonare l’ im presa.

A llo ra  il babbo ed altri presenti, vollero  provare ad acconten- 
tare lo spirito entrando pero essi stessi insiem e alia  medium nel 
cam erino, ove si ottenne, e d avvero , la  piii convincente m anifesta- 
z io n e! Tutti g li o ggetti iv i si m isero in m ovim ento ed un grosso 
tavolo, a doppio piano e carico di dam igiane, si spostd andando 
a  sp ingere ed im prigionare in un angolo  tutti i presenti, i quali 
dovettero chiam ar noi in aiuto per lib e ra rs i; facendo poi ripetere 
il fenomeno a  « B eatrice  » per ben cinque v o lte !

IIo  parlato di « B eatrice  » perche essa era l ’E n tita  usa a ma- 
nifcstarsi e quasi p re d o m in a te  in vari rapporti specie nei feno- 
meni fis ic i; altre pero se ne m anifestarono, ma tutte giudicate in- 
feriori specialm ente nei loro caratteri m orali ed intellettuali. « B e a 
trice » man ten ne costantem ente la sua personality particolare, il 
suo lin g u agg io  poetico e corretto, pieno di gentilezza e di affet* 
tuosita, nonche una certa sp iritualita di sentim enti, esortandoci 
sem pre alia... « ... F e d e  —  alia  bonta —  alia  pazienza » consiglian- 
doci —  « ...la  preghiera... l’elem osina... la com passione ai poveri... »
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esortandoci sem pre... « alia  rassegnazione della v ita ... alia purita 
de’ costum i... » dettando spesso b revi preghiere, m assim e ed am- 
m onimenti a noi e ad altre persone su cose anche gelosam ente 
intim e... e percio non espresse e non c h ie ste L . M a non sto qui ad 
enum erare tutte le comunicazioni intelligenti, quantunque moltis- 
sim e, come ho detto, sarebbero degne di nota: p reavvisi, indica- 
zioni di cose sm arrite, di nomi e persone v iv e  e defunte a noi del 
tutto sconosciute — riscontrate, il piu delle volte, sorprendente- 
mente veridiche e giuste — com e del resto, spessissim o, anche 
bugie e sgu aiataggin i da spiriti giudicati inferiori, ecc. ecc.

O ra io vorrei interrogar la Su a scienza, egreg io  sign or Boz- 
zano, su ll’origine di questi fenomeni prodotti da un « agente » il 
quale se fu discutibilm ente spiritico... certam ente fu un intruso... 
regolarm ente dispotico... e... poco o nulla sensibile alia nostra... forza 
di volonta... ed anche indiscutibilm ente superiore alia nostra col- 
tu ral... « Beatrice  » si esprim eva spesso con frasi difficili e parole 
poco usate nella nostra lingua... che noi dovevam o cercare sul 
dizionario... per decifrarle, riscontrandole sem pre e perfettam ente 
giuste nel significato e nell’applicazione alia  frase dettata dallo 
spirito 1 A ltre  « E n t ita » adottavano parole dialettali lor proprie, 
ingegnandosi, esse stesse, di sp iegarcele  quando noi non si com- 
p ren d eva; quasi sem pre, poi, tutte, quando evocate ed invitate a 
rispondere ad una tal dom anda, rispondevano invece a cosa d iversa  
e  ben lungi dalle nostre idee, cio finche lor piacesse, ostinandosi, 
lino ad andarsene in caso di contrasto !

G ia  dissi com e lo « s p ir ito » richiedesse ta lvo lta  1’ intervento 
di altre  persone da esso indicate, ma altre pure ne b ersag liava  d’una 
invincib ile  antipatia scacciandole dalle sedute, rifiutando di rispon
dere finche presenti, ed essendosi un giorno, uno di essi, m essosi ad 
ascoltare, ad insaputa di tutti, dietro la  porta, il tavolo  detto — :
I... sta spiando a ll’u s c io ! non parlo piu!... m andatelo v ia ... v ia ... 
v ia .. . ! » e non ci fu mai verso  di poter persuadere lo spirito in 
pro’ dei d isgraziati presi di m ira!

N otai pure, quasi costantem ente, che, volendo io talvo lta, per 
qualche ragione, nascondere o trav isare  una parola dettata, lo sp i
rito ne ripeteva altre ed altre, d iverse, m a dello stesso sign ifi
cato... sbattendo il tavolo con forza com e a dim ostrare offesa e 
oontrarieta.

D a lunghe e varie  esperienze, potei dedurre com e solo la no
stra sorellina V ... possedesse fra  noi qualita medianiche e come 
essa  fosse, direi quasi, psichicam ente estranea a questa sua qualita I



224 G IU L IE IT A  SERA TRICE

N elle sedute fungeva spesso m angiando e giocarellando, trattenuta, 
piu spesso, a stento da... leccornie e soldini che dovevam o aumen- 
tare e ripetere quando annoiata o soverchiam ente chiassona da 
d isturbare! Non prese mai troppo interesse alle risposte di « B e a 
trice » ne a quanto rigu ard ava i fenotneni nelle sedute, dichiarando 
essa stessa... « di non credere ag li spiriti... e non curarsi di sa- 
pere da che questi fenomeni fossero prodotti! »

E ra  una ragazzina ard ita e v ivace, piena di sa lu te ; fu in se- 
guito sem pre una ragazza san a; niente nervosa, niente sentimen* 
tale, incline al lavoro piu che a studio di sorta. p iena pero sem pre 
di buon cuore e di un’abnegazione in lei spontanea, sem plice ed 
im parziale, quasi natura.

Dopo qualche anno pero la V ... venne perdendo la sua « me- 
dianita » per l’evidente allontanarsi di questo « spirito » di Beatrice.

Io  seguii con grande interesse tutta la fase lenta e graduale  di 
questo « d istacco » ove mi parve risaltare, piu che m ai, l’ inaltera- 
bile caratteristica della sua personality speciale e di una volonta 
propria, qui sem plicem ente * com piuta » m algrado... il nostro ram- 
m arico... e la nostra contraria influenza!

N elle, orm ai, rare sedute, lo « spirito » ap p ariva  sem pre piu 
affievolito... non produceva piu fenom eni... e dopo alcuni m inuti ci 
lasciava, supp lican doci: « la sc ia tem i... sono stan ca... vorrei re- 
stare ma non posso !... addio addio... » A lle  nostre insistenze, si 
m ostrava addolorata dicendo: « ...c a re !... soffro... vi lascio... v i be- 
nedico, ma lasciatem i per amor di D io !... ».

R ich iesta  della causa di quest'abbandono, r isp o se : « D io mi 
chiam a... non potete piu attrarm i col vostro sp irito !... salgo... ad 
dio... a d d io !...*  ed alle nostre domande di sp iegarci m eglio... essa 
ci ripeteva invariabilm ente: « D io mi v ieta!... zitte! non p o sso !... » 
Poi a poco a poco non venne piu.

G iu l ie t t a  S e r a x r i c e .

L ’Esperlenza.

L ’esperienza non smentisce ancora che sia piu facile ingannarsi guar- 
dando davanti a se che guardando dietro di se, mirando troppo in alto che 
mirando troppo in basso. Tutto quanto abbiamo ottenuto fin ora e stato 
annunziato e, per dir cost, evocato da coloro che venivano accusati di 
guardare troppo in alto.

Maeterlinck.



ENRICO MORSELLI E LA RICERCA PSICH1CA

I Quaderni d i Psichiatria fondati da E nrico  M orselli dedicano il 
fascicolo di gennaio del corrente anno alia commemorazione del 
m aestro. G li illustri collaborator! ram m entano quasi tutti l ’attivita 
esercitata dal M orselli nel nostro cam po ed e opportuno riprodurre 
i vari giudizi.

Dopo una com m ossa introduzione del prof. M. K o b y lin sk y , re- 
dattore-capo del periodico, apre la serie degli articoli il professor 
G. Portig lio tti con lo scritto : L a  vita, le opere, p regevo lissim a bio- 
grafia, ricca di dati e di analisi. In m erito alia R icerca  il P orti
gliotti cosi si e sp rim e :

Per la Psicologia cosidetta supernormale, dove lavoro indefessaraente, 
per piu anni, ecco dapprima « Il Magnetismo, la Fascinazione e gli stati 
ipnotici® (di pagine 428); indi i due volumi «Psicologia e Spiritismo* pub- 
blicati dal Bocca nel 1908 (di pagine xLvm-464 il primo, xvm -586il secondo), 
in cui i fenomeni medianici vengono sottoposti alia piu scrupolosa e acuta 
analisi critica. Questa grossa opera, che gli stessi spiritisti, per quanto fla- 
gellati, han chiamato un « monumento di scienza metapsichica », fu il frutto 
di un grande ardimento scientifico. Egli vi ammise la realta dei fenomeni fino 
allora, anzi fino a oggi, esclusi dalla Scienza ufiiciale, e vi espose e com- 
mento una sua teoria sulla produzione dei fatti medianici che e ormai la 
piu conforme ai dettami della scienza positiva ; teoria che ha ricevuto appoggi 
larghi e continui dalle posteriori indagini, nel campo spiritico, del Flournoy, 
del Richet, dello Schrenck-Notzing, ecc.

A ssa i meno felice il prof. Tanzi, il quale, dopo avere accennato 
alia  versatility  del M orselli, s c r iv e :

Tanta accessibility di mente non gli nocque perche fu sempre accom- 
pagnata, nonostante la simpatia per le novita scientifiche, da un’ istintiva ri- 
pugnanza verso tutto cio che era unilaterale e rasentava il fanatismo. Accetto 
I’ipnotismo della Scuola di Nancy, respinse quello della Salpetriere, per 
quanto raccomandato dal grande nome di Charcot. Non respinse la sugge
stion  mentale di Ochorowicz, cioe la possibility di trasmettere un’ idea, un 
comando senza parole, ne gesti, perche tale possibility non era contraria 
allora a nessuna legge conosciuta; e tanto meno sarebbe contraria adesso, 
nell’epoca trionfale della radiotrasmissione. Camminava quarant’anni fa nella

3
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stessa direzione di Carlo Richet e non era maldisposto a priori davanti agli 
spettacolosi esperimenti di Eusapia Paladino, di cui la sua forte miopia, 
malgrado la sveltezza di percezione e d ’ingegno, lo rese per qualche tempo 
giudice troppo conciliante. Segui con fede, sebbene senza grande alacriti, 
l’ indirizzo della psicologia sperimentale e non s’ inoltro in quello fin’ora abba- 
stanza sterile, della metapsichica.

A  parte la m iopia, addotta per sp iegare l'atteggiam ento c troppo 
conciliante » del M orselli, vale  la pena di segn alare ai lettori il 
giudizio che la m etapsichica e « finora, abbastanza sterile  » per 
osservare che, certo, se tutti g li scienziati assum essero verso di 
essa l’atteggiam ento del prof. Tanzi, la m etapsichica resterebbe 
sterile in eterno. E  poi ci ch ied iam o: ma e davvero  al corrente il 
Tanzi della letteratura m etapsichica di questi ultim i quindici anni? 
Conosce le opere del R ich et, dello Schrenck-N otzing, di B ergson , 
di W illiam  Jam es, di D riesch , scienziati e pensatori di prim issim o 
ordine nell’ insegnam ento u n iversitario?

A ltro  giudice e il prof. G-. M ingazzini, il quale sc r iv e :

Questo indirizzo si appalesa anche piu. chiaramente nel suo libro sui 
fenomeni medianici che in lui, appassionato sperimentatore, trovavano final- 
mente la persona che seppe, provando e riprovando, discriminare il loglio 
dal grano. Attraverso il crogiuolo della sua dialettica i movimenti dei ta- 
voli e tutta quella serie di fenomeni metapsichici che gli uni attribuivano a 
forze trascendentali, altri ad anime vaganti e perfino a spiriti demoniaci, 
vengono ridotte con mirabil sempliciti (simplex sigillum veri) a semplici fe
nomeni sottoposti alle leggi della fisica.

Sem plici fenom eni sottoposti alle  le g g i della fisica? Q uestione 
d ’intenderci. N ella v ita  umana, in quanto v ita  terrestre, tutto, anche 
la  m etafisica, & sottpposto alle  le g g i della  fisica. M a il problem a 
e  appunto quello di sapere che cosa sono le le g g i fisiche e di sta- 
b ilirne la  p o rta ta ; si tratta di sapere se le le g g i della fisica attuale 
sp iegano il com plesso della  fenom enologia m etapsichica.

Il  prof. M ingazzini h p regato  di porsi un quesito. Esistono i 
fenomeni prem onitori? S e  eg li dice di no, la  partita  & liquidata 
nel senso che eg li fara  bene ad approfondire la  casistica della  no
stra  R ic e r c a ; se dice di si, attendiam o da lui una esauriente spie- 
gazione del fenom eno sulle basi delle legg i della fisica insegnata 
nelle scuole.

A n ch e un filosofo, Santino Caram ella, e stato chiam ato a  giu- 
d ic a re :
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In nome di questa realta concreta della vita psichica, il Morselli con- 
duceva in quel periodo I’ intento e penetrante esame dei fenomeni spiritici, 
condensato nei due volumi di « Psicologia e Spiritismo* del 1908, pervenendo, 
tra i primi, a sostituire le pallide etucubrazioni della metapsichica irrazio- 
nalistica con I’ interpretazione del subcosciente, che si mutava ormai da ipo- 
stasi metafisica in concetto ermeneutico della fenomenologia dello spirito. 
Oggi che questo significato del subcosciente e divenuto quasi di dominio 
volgare, non e piu cost facile rendersi conto quanta fatica e quanto corag- 
gio scientifico richiedesse allora il mantenere una cosi giusta misura, tra gli 
entusiasmi dei neofiti del medianismo e la scettica incredulita dei profani.

Q ui, p o ssiam o  am m ettere  il « concetto  erm en eutico  d e lla  fen o

m en o lo g ia  d e llo  sp irito  ». M a il g u a io  e che, alm en o p e r  l’ lta lia , 

n essun  fen o m en o lo g ista  d e llo  sp irito , cioe nessuno dei co lle g h i idea- 

listi (parlo  dei « m aestri » s ’ intende) d e ll ’ A .,  ha m ai p reso  in con- 

s id eraz io n e  la  R ic e r c a  P s ic h ic a ; anzi i p iu  illu str i hanno sp eso  p er 

e s sa  tu tta  la  lo ro  arg u z ia , tutto il loro  com patim ento , il che s ign i- 

fica che tra  la  R ic e r c a  P s ic h ic a  e il « concetto  erm en eu tico  d e lla  

fen o m en o lo g ia  d ello  sp irito  » q u ale  e sosten uto  d a ll ’ im peran te id ea- 

lism o di tutte le scuo le , c a te g o rie  e so tto ca te g o rie , d e v e  es iste re  

un’ in co m p atib ilita  non m in ore di q u e lla  ch e  e s is te v a  tra  la  R ic e r c a  

s te ssa  e il m onism o h a eck e lian o  e m orsellian o .

F o rtu n atam en te , ch iu d e la  se rie  dei g iu d ic i il p ro f. C azzam alli 

con  un b re v e  artico lo  nel q u a le  1’ in teressam en to  d e l M o rse lli a lia  

* m etap sich ica  » e  p ien am en te riv e n d ica to  :

Enrico Morselli, clinico e sperimentatore consumato, osservatore acu- 
tissimo, nel 1908 sintetizzava la sua nobile fatica in un’opera fondamentale 
di metapsichica: « Psicologia e Spiritismo ». A vent’anni di distanza essa e 
fresca sorgente di osservazioni profonde, e sprone potente alia prosecuzione 
delle ricerche sperimentali. Egli infatti non stacco mai lo sguardo penetrante, 
in accordo con un altro grandissimo scienziato, Filippo Bottazzi, dalla per
sonality medianica e dal suo dinamismo neuropsichico. Da tali profonde e 
pure sorgenti nacque la sua ipotesi metadinamica di una radioattiviti biopsi- 
chica umana. Ipotesi di quelle riservate ai grandi intelletti veggenti oltre 
il raggio della contingente realta, e che racchiude il germe vitalissimo di 
nuovi conati sperimentali.

O ttim e e n ob ili p aro le , q u a lo ra  p erd  e sse  non s ign ifich in o , a l 

m eno p e r  quanto  c i r ig u a rd a , to ta le  ad esio n e  a lia  teo ria  in terp re- 

ta t iv a  d el com p ian to  n eu ro p ato lo go . E  ch ia rirem o  la  n ostra  r is e rv a  

m u o ven d o  d a lle  se g u e n ti p a ro le  che il C azzam alli e s tra e  d a  una 

le tte ra  d e l M o rse lli a  lui d ire t ta :
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Io sono convinto da anni che nelle allucinazioni, ad esempio, ci puo 
essere un che di reale, un quid di obiettivato, che a sua volta potrebbe spie- 
garsi con emanazioni di onde psichiche.

A ccettiam o la possibility a cui alludono queste parole e conside- 
riam o l’ ipotesi come un notevole passo della scienza piu o meno 
m aterialista verso  il pieno riconoscim ento dei valori della R icerca . 
M a osserviam o: una volta am m esso che la psiche puo proiettare 
qualche cosa al di fuori di se, cioe dar consistenza concreta al pen- 
siero, a ll’ idea, che cosa im pedisce di am m ettere che questa proie- 
zione sia com piuta non soltanto dalla psiche dell’uomo, ma anche 
da altre psichi, cioe da altri pensieri ? Chi, o che cosa, autorizza a 
ritenere dogm aticam ente che la psiche o il pensiero sia un fatto 
terrestre e non universale, come la m ateria, come i gas, com e la luce, 
come l’etere ?

E  poi: se i m aterialisti am mettono che la m ateria del nostro 
corpo non si d istrugge; se e un fatto innegabile che lo stesso ca- 
davere puo resistere anni ed anni alia  decom posizione parziale e 
totale, quale le g g e  si puo addurre per negare la possibilita che 
anche la psiche so p ravv iva  e possa, m agari autom aticam ente, serbar 
la proprieta di proiettare sui v iven ti la cosi detta « allucinazione»?

Come si vede, pur restando rigorosam ente nei lim iti del mate- 
rialism o, la teoria em anatista del M orselli e degli scienziati a  lui 
affini, ha in se elem enti bastevo li per inquietare coloro i quali si 
illudono che con la m orte finisca proprio tutto, e che la tom ba sia  
un asilo di tranquillo riposo. A n ch e una sopravviven za parziale e 
autom atica intercssa troppo da vicino ciascuno di noi, nello stesso 
sacro egoism o della nostra personale tranquillita, per non giustifi- 
care la R ic e rc a  e sopratutto per non dar ragione a noi che propu- 
gnam o la necessita di lasciare aperto il cam po a tutte le ipotesi, tra 
le quali potrebbe esserci, infine, anche quella della piena e totale 
sopravviven za con l’adeguata possibilita che le anim e si valgano, 
non meno dei viventi, della potenza di proiezione e di m aterializza- 
zione del pensiero che i m aterialisti concedono ai viventi.

P e r  tutto questo non e’e che fare appello al dovere, anche per i 
filosofi e per g li scienziati, di essere umili, e di non porre limiti alle 
possibilita teoriche, non dim enticando la pochezza delle cognizioni 
umane, di fronte al m istero opprim ente dell’ universo infinito.

L a  R e d a z io n e .



PROBLEM!, I POTESI, CHIARIMENTI

RINCARNAZIONE.

Con le modeste osservazioni fatte a proposito della ipotesi della rincar- 
nazione non ho inteso aftatto di mettere in discussione I’accettabilitii di essa 
ipotesi: ho inteso solamente mettere in rilievo quello che mi e apparso un 
contrasto tra un’antica credenza orientale, pienamente accettata da una gran 
parte degli spiritualisti, ed una recente manifestazione medianica.

Per ogni buon fine e per sgombrare il terreno da ogni errata supposi- 
zione dichiarero che, a parer mio, una volta ammesso esser I’anima una 
causa che preesiste e sopravvive ai corpi umani, la ipotesi in questione non 
solo e da ritenersi possibile, ma e da ritenersi altresi in una posizione piu 
favorevole di accettabilita rispetto a quante formano credo per alcune con- 
fessioni religiose, anche perche l’ ipotesi medesima e evidentemente piu con- 
ciliabile con I’ intelletto e la ragione umana.

Cio premesso, poiche la Rivista non ha negato il suo spazio ed ha in- 
vitato a discutere i problemi posti, e dal momento che il signor Remo Fedi 
ha avuto la pazienza di dedicarmi (« Luce e Ombra », dicembre 1928) una 
lunga ed assai erudita lettera, di cui gli sono particolarmente grato, ri- 
prendo la parnla per completare le mie osservazioni non nascondendo una 
certa trepidazione nell’avventurarmi su un terreno cosi irto di asperita quale 
e quello trascendentale.

Confessero che, quantunque da qualche tempo per un bisogno dello 
spirito inquieto mi sia accostato alio studio dei fenomeni psichici confor- 
tando l’ animo mio con la possibility di una speianza, non sono riuscito 
tuttavia a sbarazzarmi completamente del bagaglio di idee materialiste per 
tanti anni portato: nulla di strano quindi se, con la pretesa di discutere 
di un argomento spirituale, non ho esposto i miei concetti con quell’animo 
con cui lo avrebbe fatto un vero spiritualista e cioe con l’animo del cre- 
dente.

Che esistano delle teorie filosofiche che militano a favore della rincar- 
nazione non e il caso di indugiarci ad esaminare dal momento che esiste 
al riguardo una vasta letteratura: del resto, per il fatto che ci occupa, il 
signor Fedi ce ne ha dato prova sviluppando con acuta competenza tutte 
le ragioni valide a sostenere la tesi rincamazionista. Ma non e la esistenza 
o la mancanza di teorie o di dottrine che lascia perplessi; e il contrasto 
che appare, per il caso indicato, tra la teoria ed il fatto.

Da parecchi anni lo studio delt’anima umana, merce l’ indagine spiritica, 
e passato dal campo della metafisica e dei concetti puri a quello dell’os-
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servazione e dell’esperimento: noi attardandoci adesaminare uno degli espe- 
rimenti ci chiedemmo il perche una Entita spirituale che si aflermava Con- 
fucio — se per esempio si fosse rincarnata in Kant — non preferi inani- 
festarsi sotto quest’ultimo aspetto per farsi intendere dagli sperimentatori 
ignoranti di lingua cinese; e ponendo tale domanda non pensammo affatto 
che, per efletto della avvenuta rincamazione, dovesse essere intervenuta la 
scomparsa spirituale del filosofo cinese per dar posto esclusivamente alio 
spirito del filosofo tedesco. Tutt’aflatto: ritenemmo invece che se, durante 
la rappresentazione, od esperienza se piu aggrada, da dover compiere sulla 
terra il Kant non poteva rammentare di essere stato Confucio, una volta 
disincarnato il suo spirito, e tomato negli spazi interplanetari doveva ben 
riprendere la sua propria individuality spirituale alio stato di Essenza pura 
e di conseguenza riacquistare il ricordo non solo di aver incarnato sulla 
terra le figure di Kant e di Confucio, ma quelle altresi di tutti gli altri X  
rappresentati in tutte le vite planetarie durante il lungo svolgimento dei 
secoli. In sostanza abbandonando il caso particolare ed entrando nel quadro 
generale, sembra a noi, che il disincarnato dovrebbe essere costituito da 
un’ Essenza spirituale unica, che e scintilla dell’ Intelletto Oivino, che ha 
possibility di esperienze planetarie disparate e molteplici con ritorno alio 
stato di Essenza originaria tutte le volte che la esperienza, volontaria od 
obbligata, ha avuto il corso stabilito. E  pertanto, come giustamente os- 
serva il signor Fedi, ne Confucio, ne Kant, ne Tizio, ne Sempronio costi- 
tuendo questi le varie faccie di un prisma, ma semplicemente un quid spi
rituale, e percib stesso immortale, che conserva, a differenza del mortale, 
la percezione di tutte le incamazioni sofferte e, si potrebbe aggiungere, che 
ha in potenza la sensazione di quelle che dovia ancora effettuare e soffrire 
per raggiungere il suo perfezionamento e la sua elevazione; per raggiun- 
gere cioe il Bene assoluto che in sostanza altro non e che l’avvicinamento 
alia Luce di Dio. E pacifico che durante lo stato d’ incamazione il quid 
spirituale cessa completamente di appartenere agli spazi interplanetari per 
passare a quelli del pianeta ove ha ripreso la forma corporea; che, secosi 
non fosse, cioe se si dovesse ammettere nel contempo anche una perma- 
nenza nell’etere cosmico si verificherebbe una vera e propria ripartizione di 
quell’ Essenza spirituale con uno stato di bilocazione. E  se, solo per un 
momento, si dovesse opinare in questo senso, in luogo di mantenere il 
concetto della indivisibility dello spirito, non so dove si potrebbe arrivare 
col ragionamento.

Or bene, se si ammette quanto abbiamo detto, ne deriva come naturale 
conseguenza che il quid spirituale in questione allorquando in una seduta spi- 
ritica si manifesta, e mcglio ancora se si materializza, lo fary riprendendo 
la fisionomia e le caratteristiche proprie di una delle sue incamazioni av- 
venute sul pianeta T erra; che se al contrario riprendesse fisionomia e ca
ratteristiche di incamazioni effettuate, poniamo, sul pianeta Marte ovvero 
nel gruppo stellare di Andromeda, per noi la manifestazione, pur avendo 
la sua alta importanza, riuscirebbe forse praticamente inutile perche, proba- 
bilmente, non riusciremmo a capire nulla. A meno che la personality ma- 
nifestantesi adottando, per nostra comodita e per farsi intendere, modi di 
esprimersi ad hoc si indugiasse ad illurainarci su quello che avviene.
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Se dunque il disincarnato ha la percezione di quello che ha rappresen- 
tato tutte le volte che ha ripreso la forma corporea sul globo terrestre, 
perche dovrebbe limitarsi ad aflermare, nelle sedute roedianiche, essere stato 
Tizio e non essere invece piu esplicito informando di essere stato oltre che 
Tizio anche Caio ? E piu precisamente, perche questo non dovrebbe avve- 
nire allorquando si verifica il caso che la personality comunicante non e 
compresa dai presenti ?

Tornando al caso preso in esame noi rileviamo che all’ausilio del pro- 
fessore Whymant si ricorse perche le « voci dirette » parlavano lingue igno- 
rate da tutti i presenti e quindi si desidero Pintervento dell’ insigne poli- 
glotta per la interpretazione dei vocaboli che venivano pronunciati. Ora 
poiche in altra seduta, alia quale il Whymant non era presente, l’entita af- 
fermantesi Confucio, provando ad esprimersi in inglese era pur riuscito a far 
intendere, sia pure stentatamente ed in modo imperfetto, che lamentava 
I’assenza del dottore Whymant si pud obiettare che se la personalita comu
nicante oltre che cinese era stato sulla terra anche tedesco poteva ben 
esprimersi in quest’ultimo idioma, a lui piu cognito dello stentato ed im
perfetto inglese, ed informare, con migliore probability di essere capito, di 
aver effettuato sulla terra le esperienze filosofiche di K ’ung-fu-T’zu e di 
Kant. E questa osservazione appare abbastanza logica, perche altrimenti si 
sarebbe portati ad argomentare che, se un’entita spirituale vissuta sul nostro 
pianeta all’epoca paleozoica potesse o volesse manifestarsi in una riunione 
spiritica, la sua manifestazione potrebbe riuscire priva di efhcacia pratica 
imperocche nessun Whymant del mondo riuscirebbe a tirarne fuori qualche 
cosa. E tralasciamo di prendere in esame la ipotesi affacciata da taluni na
tural isti e cioe che in origine i nostri progenitori lossero senza favella (Por- 
gano ha creato la funzione ?), perche allora la manifestazione spiritica di 
un’entita di tal genere non vediamo proprio a cosa si potrebbe ridurre di 
efficace per gli studi e per le ricerche psichiche.

E vero che, visto che l’entita spirituale manifestatasi nella contingenza 
si espresse anche in un inglese stentato, si potrebbe essere tentati a pen- 
sare essere questa una prova di rincarnazione, ma cio non pare sufficiente 
perche, a giusto rigore, I’entita avrebbe dovuto essere piu esplicita ed il- 
luminare gli sperimentatori suite sue quality. La precisione, in questi casi, 
appare tanto piu necessaria in quanto che, nel campo delle indagini psi
chiche, ci si pud facilmente ingannare ed allora il senso critico si fa piu 
che mai pressante e ci porta ad osservare, con una severity che pud ap- 
parire anche eccessiva, le manifestazioni del mondo invisibile.

In tutta la letteratura spiritualista ricorre di sovente l’affermazione che 
i fenomcni spiritici hanno luogo con il precipuo scopo di persuadere i mor- 
tali della esjstenza di un « al di la » e percid le entita comunicanti si in- 
dustriano con la maggiore buona volonta per darne la convinzione spinti 
in questo dal desiderio di rendere gli uomini piu puri e piu savi. Per prima 
cosa esse procurano di fornire prove esaurienti d’ identificazione personate 
e non trascurano di aderire ai desideri, talvolta bizzarri ed azzardati, dei 
buoni sperimentatori.

William Crookes, nel suo libro: Ricerche sui fenomeni dello spirilua- 
lismo, da notizia di un esperimento che pud sembrare a prima vista insi-
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gnificante ma che invece, esaminandolo bene, appare di un’ importanza 
tutt’altro che trascurabile. Trascriviamo integralmente la parte che interessa.

« I colpi erano cosi determinati e giusti; appariva cosi chiaramente che 
la riga era in balia di una potenza invisibile, la quale ne dirigeva i movi- 
menti, ch'io dissi: Pub Vintelligenza che agita qnesta riga, mutarne i movi- 
menti e darmi una comnmcazione telegrafica con I'a/fabeto di Morse per mezzo 
di picchi sulla mia mano? (Avevo motivo di credere che tutti gli astanti 
ignoravano Palfabeto di Morse: io stesso lo conoscevo imperfettamente). 
Non appena detto cib, i picchi mutarono naturae la comunicazione continub 
net modo richiesto. Le lettere si succedettero troppo rapidaraente per poter 
afferrare piu di qualche parola qua e la, e percio la comunicazione mi 
sfuggi; ma potei capirne abbastanza da persuadermi che aU’altro capo della 
riga v’era un esperto telegrafista, chiunque si fosse ».

Chi s’ intende di telegrafo puo comprendere l’ importanza di un simile 
esperiraento. Non si tratto in quella circostanza di imprimere con segni la 
comune striscia telegrafica, come non si tratto di far udire il colpo ed il 
contro colpo del tasto o dell’ancora della macchina scrivente che sarebbe 
stata questa cosa abbastanza semplice: si tratto invece di battere piccoli 
colpi sulla mano in modo da far distinguere colpo da colpo a seconda 
che si trattava di punti o di linee; di riunire adeguatamente in un sol gruppo i 
punti e le linee per formare le vocali o le consonanti e riunire poscia e vocali e 
consonanti per formare le parole: questa e cosa senza alcun dubbio assai piu 
difficile che non quella di esprimersi in un qualsiasi idioma antico o moderno.

Dopo cio ci si puo chiedere: se lo spirito eomunicante con Pillustre 
chimico si mostro tanto arrendevole da sostituire la comunicazione tiptolo- 
gica basata sull’alfabeto normale con altra basata sull’ alfabeto Morse (e si 
tenga presente che I’esperienza in questione avveniva nel periodo 1870-1873 
e cioe a soli trentasei anni circa di distanza dalla invenzione del telegrafo 
elettrico per cui se tra i viventi, a quell’ epoca, i provetti conoscitori del- 
I’alfabeto a punti e linee di Samuele Morse dovevano essere veramente po- 
chini, figuriamoci quanti se ne dovessero trovare fra i trapassati) e tcme- 
rario forse arguire che altrettanto arrendevoli potrebbero essere gli altri spiriti 
comunicanti per dare prova ai viventi della « verita » reincarnazionista ma- 
nifestandosi non sotto un unico aspetto e con un unico linguagggio bensi 
riprendendo, almeno per una volta nella medesima seduta, gli aspetti ed i 
linguaggi delle personality terrestri incarnate? E  questo sembrerebbe tanto 
piu naturale in quanto, se si consultano le opere di Allan Kardec o quelle 
di Leon Denis, per citare autori piu conosciuti, si riporta il convincimento 
che sono gli stessi spiriti dei defunti che hanno confermato ed insistito per 
la tesi della rincarnazione.

(Con/inua). U m b e k t o  B a l l e s i o .

Donde veniamo.
Siamo dunque d'accordo che i vivi hanno origine dai morti, non meno 

che i morti dai v iv i; e questo ci e gia sembrato sufficiente a diraostrare la 
necessity che le anime dei morti soggiornino in qualche luogo donde poi 
tornino di nuovo alia vita. P l a t o n e .



DALLE RIVISTE

Un testamento segreto, rivelato dal defunto a un suo figlio.

Non vi e la minima probability, che quando il Sig. James L. Chaffin, 
agricoltore di Davie County, N. C ., nel Canada, mori improvvisamente nel 
settembre 1931 in seguito ad una caduta, alcuno avesse notizia che il de
funto, oltre e posteriormente al pubblico testamento da lui fatto nel no- 
vembre 1905 lasciando esclusivo erede della sua fattoria il suo terzo figliuolo 
Marshall, ne avesse steso uno olografo nel gennaio 1919, in cui prescriveva 
che la sua propriety fosse divisa in parti uguali tra i suoi quattro figli, con 
1’obbligo a questi di provvedere alia loro mamma.

In fatti, conforme al primo testamento pubblico, il terzo figlio subentro 
nell’ intiera propriety paterna senza alcuna contestazione della madre o dei 
fratelli. Ma ecco che nel giugno del 1925, quattro anni dopo il decesso, 
il secondo figlio del defunto, per nome James Pinkney Chaffin, vide in so- 
gno il suo padre che indossava il soprabito nero che solitamente portava 
in vita, e Io udi dire, mentre gli mostrava il rovescio di esso: « Voi tro- 
verete il mio testamento nella tasca del soprabito*. Il mattino seguente il 
figliolo richiese la madre del soprabito del padre defunto, e appreso da essst 
che era stato dato all’altro fratello John, dimorante circa venti miglia Ion- 
tano, si reco da lui e vi trovo il soprabito. Esaminandone la tasca interna, 
trovo che in mezzo alia fodera cucita insieme era contenuto un piccolo 
rotolo di carta legato con uno spago, e sul quale erano scritte le parole: 
« Leggete il capitolo 27.mo della Genesi nella Vecchia Bibbia di mio padre ».

La sensazione di avere ormai in mano la chiave del mistero, persuase 
il figlio a chiedere ad un amico di volerlo accompagnare nella ricerca: nella 
quale fu assistito anche dalla propria figlia e dalla figlia dell’amico. Dopo 
lunghe ricerche, fu trovata in un cassetto di un mobile di una soffitta la 
Bibbia indicata, ridotta in condizioni pietose; e al cap. x x v i i  della Ge
nesi, tra due fogli uniti insieme in modo da formare una borsa, fu trovato 
il secondo testamento olografo. Segui un processo, che si svolse nel de- 
cembre 1925, diretto ad annullare il primo testamento. Dieci testimoni erano 
pronti a dichiarare che la scrittura del secondo testamento era quella del 
defunto: ma quando esso fu mostrato agli oppositori, questi riconobbero, 
sembra, la sua autenticita, perche desistettero da ogni opposizione, e il primo 
testamento fu annul lato e il secondo ricevette esecuzione.

Qualunque ipotesi di memoria latente, di telepatia, di attivita subco- 
sciente, ed altre avanzate per spiegare i fatti qui esposti, che risultano da 
documenti scritti e da un’ inchiesta condotta da un avvocato, il Sig. J .  M. N. 
Johnson di Aberdeen, fra i protagonisti degli eventi narrati, si e infranta
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dinanzi alia evidente buona fede di questi, alia riconosciuta genuinita del 
secondo testamento, all’assenza di qualunque traccia che potesse far cre
dere alia sua esistenza prima che questa venisse rivelata.

La * Societa per le Ricerche Psichiche » di Londra ha, percio, ammesso 
questo caso come prova della possibility che i morti, in certe circostanze, 
possano comunicare coi viventi, e lo ha pubblicato negli « Atti della So
cieta », Parte 103, vol. xxxv i.

La psicometria della Sig.ra Lotte Plaat.

II fascicolo di decembre 1928 di « Zeitschrift liir Parapsychologie» 
riporta una serie di esperimenti, condotti nelle sere del 4, 5, 6, 10, 12 giu- 
gno 1928, da numerosi medici e scienziati sotto la direzione del Dott. Paul 
Siinner, Direttore della stessa Rivista, per provare le facolta psicometriche 
della Signora Lotte Plaat.

Dalla terza di queste sedute, che ebbe luogo nell’abitazione del Dottor 
Siinner, riferiremo, a titolo di saggio, il terzo esperimento di psicometria 
eseguito in quella sera.

« II Sig. J . ,  Dottore in Medicina, pone sul tavolo un astuccio da siga- 
rette, che il Dott. Siinner gli aveva consegnato senza farsi vedere dalla 
Sig.ra Plaat; e inoltre una scatola di fiammiferi in un astuccio di latta, di 
sua proprieta. Egli prega espressamente e ripetutamente la Sig.ra Plaat di 
non osservare la superficie inferiore di questo astuccio, ma per quanto e 
possibile di lasciarlo giacere sul tavolo.

La Sig.ra Plaat osserva l’astuccio da sigarette, e comincia a dire: « Ap- 
partiene a Lei? » (R . « No »). * Lo porta Lei pero? » (A\ « L ’ho portato »). 
« Dunque c’entra anche Lei. Io provo una sensazione come se esso pro- 
venisse da una signora; o non si tratta forse della moglie di questo Signore! *.

Il Bott. Siinner qui osserva che astucci da sigarette vengono assai spesso 
regalati da signore.

Sig.ra Plaat: « Io ricevo I’ impressione di una energia enorme. Codestp 
uomo sa perfettamente cio che vuole. Sulle sue labbra corre un lieve 
scherno. Egli e intelligentissimo ».

Dott. J . : * Ho inteso dire che con questo oggetto e connesso un avve- 
nimento speciale. Con questo astuccio si trova collegata una spiccata per
sonality?*.

Sig.ra Plaat: « Finora avevo un signore e una signora: vi si aggiungera 
ora anche una terza persona ? * . Dopo qualche momento di riflessione con- 
tinua: « Quest’uomo e stato alia guerra? Si, e stato alia guerra: io vedo 
ora tutto fiamme. Puo Lei collocare cio in qualche modo? V ’e anche del 
fumo, come per una qualche esplosione, e un continuato sparare. No, non 
si tratta di guerra, ma di qualcos’altro. Cio ha rapporto con un certo odore 
acre. O mi trovo io ora vicinissima? »

La Sig.ra Plaat depone qui I’astuccio, e tocca, tastandola lievemente, la 
scatola di zolfanclli.

Dott. « No, no, non e che uno spostamento. Io credo che Lei stia 
confondendo due cose ».

Sig .ra  Plaat. : « Questo deve essere stato in un qualche locale; in cut 
pure deve esserci stato fuoco. Vi sono sempre come delle fiamme. Sento
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distintamente sibilare; come se vi fosse stata detonazione. Mi fanno male 
gli occhi: adesso sento che mi bruciano*.

Dott. J . : « Adesso Ella si trova sulla via giusta; i dati non sono troppo 
sbagliati ».

Sig .ra  P lant: « Perche devo io ora fare cosi? (si asciuga la guancia de- 
stra). Adesso ho anche dolori nel dorso e inferiormente. La visione e scom- 
parsa. Anche gli occhi non mi fanno piu tanto male. Ho dinanzi a me un 
grande locale quadrato. Adesso sento di nuovo gridare ».

Dott. J . : « Cio che Lei ha raccontato adesso si conviene in parte a que- 
st’altro oggetto davanti a Lei. Lo tocchi pure senza sollevarlo ne capovol- 
gerlo (E l ’astuccio di latta con la scatola di fiammiferi »).

Sig.ra  Plaat-. « Sono in un’antica citta, in un grande e vecchio edifizio. 
Adesso odo qui il grido che ho udito anche prima. Un’antica cittd... ».

L ’esperimento viene qui interrotto.
II Dott. J . d i la spiegazione seguente:
< Questa scatola di fiammiferi proviene dalla guerra: sopra un lato, quello 

che aderiva al tavolo, sta una incisione: 1914-15. Mi trovavo nel 19 15  in 
Francia, sulla Somme, in una trincea esposta a un fortissimo fuoco di gra- 
nate, continuato per giomi intieri. Improvvisamente vi penetro una scheggia 
di granata, mi sfioro leggermente la faccia sotto il naso, alia guancia destra, 
e colpi poi il capo Compagnia del nostro reparto che stava seduto alia mia 
destra col capo alquanto proteso, e gli fracasso il cranio. Mi tersi alcune 
goccie di sangue dalla faccia, afferrai la siringa della morfina e praticai 
un’iniezione sottocutanea al ferito nel gluteo, benche egli fosse ormai pro- 
priamente senza cerebro. Allora il moribondo, certamente per un semplice 
atto riflesso, porto la mano nella tasca dei calzoni, ne trasse questo astuc- 
cio, e me lo porse con mano fortemente tremante, come se volesse ringra- 
ziarmi e lasciarmi un ricordo ».

Nelle sue osservazioni a questo esperimento che classifica tra posi- 
tivi », il Dott. Sunner fa notare che anche la descrizione fisionomica e men
tal e fatta dalla Sig.ra Plaat del proprietario dell’astuccio di sigarette corri- 
sponde perfettamente.

Nella conclusione generate degli esperimenti di psicometria fatti con la 
Sig.ra Plaat, il Dott. Sunner rileva come su 38 esperimenti registrati, in sei 
sedute, 28 riuscissero positivi, 5 in parte positivi e in parte negativi, e solo 
5 del tutto negativi: e dopo alcune interessanti considerazioni sul significato 
generale del fenomeno psicometrico, crede di poter proclamare la Signora 
Plaat una grande « medium psichica >.

Penomeni di infestazlone della medium Vilma Molnar.
Nel fascicolo di gennaio della Zeitschriftfur Parapsychologie, il compianto 

Dott. A. Schrenck-Notzing pubblico un diffuso ragguaglio di fenomeni tele- 
cinetici, dovuti a una ragazza di 14 anni, dotata di singolarissime facolta 
medianiche, certa Vilma Molnar.

Fin da quando, ancora fanciulla, la Molnar abitava coi suoi genitori, si 
notarono fenomeni telecinetici. II primo fatto che si verified alia presenza 
di molte persone fu il seguente. La porta della cantina si apri, e le patate 
ivi ammucchiate presero a satire la scala della cantina per arrestarsi dinanzi
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all’ uscio della stanzetta dove dormiva la ragazza. Da quel giorno la 
dimora parve diventare il regno della inagia. Le forbid, che giacevano sul 
tavolo, si ergevano in posizione verticale, descrivevano una piroetta nell’ aria 
e andavano a cadere in grembo alia ragazza; forchette e coltelli e altri og- 
getti di cucina facevano altrettanto. Talvolta la porta si apriva ed ecco che 
un orciuolo, dimenticato nel cortile, vi faceva il suo ingresso.

Qualche tempo dopo, la Vilma entro come bambinaia al servizio di un 
contadino, certo Johann Kluiber. Circa i fenomeni che ailora si manifesta- 
rono nella casa di costui abbiamo una relazione del padre francescano Gra- 
tias. Citiamo, abbreviando, i piu caratteristici. Un giorno la padrona di 
casa, entrando nella camera da letto, trova il suo bambino, dell’eta di 
6 mesi, giacente sopra un cuscino, in mezzo al pavimento, mentre essa 
l'aveva posto nella culla. Questo fatto si ripeteva il giorno seguente; la 
madre corse a chiamare la bambinaia, e quando entrambe rientrarono nella 
camera trovarono il bambino coperto di quattro cuscini, coricato sul pavi
mento, e di ottimo umore. Nello stesso giorno scompariva dal fianco della 
stessa massaia, per ben due volte, un figlioletto della sua vicina, dell’etA 
di un anno, che le era stato affidato in custodia. Fu ritrovato la prima volta 
nella stalla dinanzi alia mangiatoia, e la seconda volta nel granaio e pre- 
cisamente in una cesta. Dalla dispensa volavano via pannocchie di grano- 
turco, patate e altri commestibili, colpendo le persone del vicinato accorse 
curiosamente ad osservare lo spettacolo. La tavola di cucina, a quattro 
piedi e piuttosto pesante, si capovolse, mentre cadevano rumorosamente le 
pentole, che rimasero intatte. Un piccolo mastello dalla dispensa volava in 
cucina. Si cerco, si frugo in tutto lo stabile per scoprire il misteto, per 
verificare se si trattasse dell’opera di qualche burlone, come si era suppo- 
sto, ma invano. Intervenne I’ autorita che opero una rigorosa perquisizione, 
ma senza il minimo successo. Si noti che il cane di guardia, di solito vi- 
gile e cattivo, durante questi fatti era scappato, ne ardiva di ritornare a casa.

Per I’ intervento del magnetopatologo F. Rondelli in seguito alia recru- 
descenza, dopo un breve periodo di tranquillita, di questi fenomeni che 
rendevano impossible la convivenza colla famiglia Kluiber della Vilma 
Molnar, questa fu ricoverata dalla principessa Windischgraetz nel suo ca- 
stello di SchOnau, sotto la protezione della Baronessa zur Miihle, alia quale 
dobbiamo una relazione dei tatti che seguirono e che esporremo in succinto. 
« Vorrei anzi tutto osservare — scrive la baronessa — che di fronte alia 
Vilma io ero completainente incredula. Ma cio che ho veduto, cib che ho 
percepito coi miei sensi, tutto questo lo posso attestare con giuramento ». 
c Vilma arrivo a Schonau il to ottobre 1925; io vi ero rimasta espressa- 
mente per osservare questa ragazza. Nel castello c ’era inoltre una donna di 
servizio di nome Amalia, persona di completa fiducia, di rigida educazione 
religiosa. Anche la Vilma e pia e credente e mi fece I’ impressione di una 
ragazza buona, sincera e simpatica. I pritni giorni trascorsero tranquillamente.

* II 15 ottobre, di domenica, la Vilma manifesto il desiderio di andare a 
ruessa, ma non aveva — disse — il coraggio di uscire di casa, avendo il 
presentimento che qualche cosa stesse per accadere. Io andai in chiesa e 
I’Amalia rimase nel castello presso la ragazza. Dalla descrizione fattami dal- 
I’Amalia, i fenomeni si manifestarono in quella mattina con elementare vio-
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lenza e precisamente in cucina, mentre la Vilma stava ancora nella sua ca
mera: coltelli, forchette, cucchiai volarono all’ intorno come se piovessero 
dal soffitto. Tutti i possibili oggetti, come pesi, posate, coltelli da cucina, ecc., 
e persino del vasellame, furono scaraventati da tutte le parti. Quando, di 
ritorno dalla chiesa, entrai in cucina, un peso di ottone di 100 grammi mi 
sfioro il volto e cadde al suolo. La bilancia coi pesi stava sull'armadio alia 
parete opposta della cucina; le pentole che vi stavano appese volarono via 
e rotolarono fino ai piedi della Vilma che si trovava nella dispensa». Que- 
sti fenomeni erano accompagnati da ford rumori, e si ripeterono quasi quo- 
tidianamente con tale molteplicita e intensita che la baronessa non voile 
assolutamente tenere piu a lungo presso di se la Vilma, che fu condotta a 
Vienna presso la principessa di Windischgraetz alia quale dobbiamo una 
relazione dei fatti avvenuti ulteriormente. Ecco la narrazione del fenomeno 
piu interessante.

« 1 dicembre 1925. Stavo nella mia camera quando udii nella camera 
contigua dove dormiva Fee (la figlia sedicenne) il rumore di qualche cosa 
che cade. Accorsi, e Fee mi mostrb un piccolo cagnolino di porcellana che 
dal catninetto dove si trovava, era venuto a cadere ai suoi piedi. La Vilma 
stava frattanto in cucina, situata all'estremita di un lungo corridoio. Fee ri- 
mise dinanzi ai miei occhi il cagnolino al suo posto e si corico. Ritornai 
piu tardi mentre mia figlia dormiva: la figuretta di porcellana era scomparsa 
e per quanto la cercassi in tutta la casa non riuscii a trovarla. Erano quasi 
le 11 di sera. La Vilma stava a letto e io le sedevo vicino. Forti graffia- 
menti si facevano udire alia testiera del letto, e nell’armadio. Quando, dopo 
una breve assenza, ritornai alle 11  nella sua camera, sopra Vilma stava una 
sedia. Mentre stavo seduta al suo letto, dal di fuori volarono contro la 
porta chiusa della Vilma coltelli, cucchiai, ecc. L’ultima notte, che Vilma 
stette da noi, fu spaventosa. Rimasi presso di lei fino alle 2 di notte e 
non sapevo a qual mezzo ricorrere per dominare la situazione. Per due 
volte il pesante letto di ferro, in cui stava coricata la Vilma, si capovolse 
e seppelli la ragazza sotto di se. Il letto e cosi pesante che io non sono 
in grado di muoverlo dal suo posto. Il giorno dopo, quando mia figlia, di 
buon mattino, stava per uscire per recarsi a scuola si vide cadere dinanzi, 
sull’uscio della cucina, la figurina di porcellana scomparsa nella notte pre- 
cedente ».

La principessa chiude la sua relazione dicendo che si erano verificati 
anche dei fenomeni della cui genuinita essa dubitava, mentre non vi poteva 
essere dubbio che la grande maggioranza degli stessi fossero autentici.

Nell’aprile 1926 la Vilma ritorno dai suoi genitori e intraprese con suo 
padre, in gran parte a piedi, un pellegrinaggio a S. Gorthart presso Ma- 
riazell e da allora i fenomeni sono cessati.

Questo caso Vilma e di grande importanza per lo studio dei fatti, perche 
qui vediamo ripetersi I’autentica caratteristica delle manifestazioni spiritiche 
spontanee. E anche questa omogeneitci parla in favore della genuinit& dei 
fenomeni osservati.

G . P i o l i .
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Nuove pubblicazionl della Casa Editrice « Luce e Ombra ».
Le relazioni scritte da Ernesto Bozzano suite esperienze di Millesimo e 

pubblicate sulla nostra rivista nel corso degli anni 1927, 1928 e 1929, sono 
state raccolte in volume col titolo: L e prime manifestazioni della « voce di- 
retta » in Italia (1). Si h creduto opportuno aggiungere in appendice le rela
zioni dell’avv. T . Castellani (1927) e della signora Hack (1928), che si 
riferiscono a sedute intermedie, nonche la tavola illustrata degli apporti. 
Nulla manca, percio, nel presente volume, di tutto cio che si riferisce al 
ciclo delle esperienze in questione.

** *
Delto stesso Bozzano e stata raccolta in volume anche la monografia: 

Precognizioni, premonizioni, profezie (2), pubblicata dapprima a puntate sulla 
nostra rivista. L ’argomento e uno dei piu suggestivi e integra i precedenti 
saggi dell’autore sul tema ; specialmente quello sui fenomeni premonitori. 
La'presente monografia e divisa in quattro parti: La grande guerra e le 
profezie; g li esperimenti di precognizione <■ a sedia vuota »; Precognizioni e 
premonizioni diverse; Premonizioni con elementi d i variability.

♦* *
Infine, e stata pubblicata in opuscolo anche la relazione del dett. Bon, 

apparsa nello scorso fascicolo di Luce e Ombra-. * Le mie esperienze di 
« voce diretta » in America » (3).

C. Plcone Chiodo: La Conception Spirltualiste et la Sociologie crl-
minelle (4 ).

Questo libro, del quale venne ampiamente parlato nel fascicolo di feb- 
braio di Luce e Ombra, ha ottenuto giudizi lusinghieri da parte dei com
petent! e ottimo successo di stampa. Crediamo opportuno segnalare le 
seguenti valutazioni, comunicate all’autore:

Prof. Richet: « II vostro libro e interessantissirao; l’ho letto con pia- 
cere; voglio rileggerlo e meditarlo ». 1 2 3 4

( 1)  R om a, Casa E d . « Luce e  Ombra •  (929 , I t o ), in 8° grande, di pp. 17 6 . L . 20. 
Per gli abbonali alia R iv ista  L . 15 . —  Porto raccomandato: Italia L .  1 ,3 0 , Estero L . 3.

(2) Idem, 1 vol. in 8* grande, di pp. 1 68. L . t j .  Per gli abbonati alia R ivista 
L . 12 .  — Porto raccomandato: Italia L . 1 ,2 0 , Estero L .  2 ,7 3 .

(3) Idem , 8° di pp. 22. L . 1 .  —  Porto raccomandato: Italia L . 0 ,80 , Estero L . 1 ,7 5 .
(4) Paris, Ficker 1929 , fr. 25. Per gli abbonati alia R iv ista , che ne faranno richiesta 

alia nostra Amministrazione: L .  1 5 .  -  Porto raccomandato: Italia L . 1 ,3 0 , Estero L .  3.
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Prof. Driesch: «Ho letto col piu grande interesse il vostro interessante libro 
e ho il piacere di dichiararvi che condivido pienamente le vostre opinioni ».

E. Bozzano: * E uno studio indubbiamente scientifico, ben fatto e con- 
vincente... e sopratutto molto interessante e istruttivo per tutti ».

Tra le recensioni scegliamo le due seguenti:
«. La Gazette des Tribunaux » (12 febb. 1929): « Ecco un libro di un’im- 

portanza veramente eccezionale... E  impossibile compiere un esame com- 
pleto di questa forte opera, animata da un sentimento nobilissimo e gene* 
roso, che deve richiamare l’attenzione di tutti gli uomini di spirito retto. 
Esso apre nuovi orizzonti alia scienza penale e getta le basi di una nuova 
scienza criminalista ».

c La Revue Metapsychique » (febbraio): < Questa opera, che ha veduto 
or ora la luce, contiene una considerevole documentazione che onora l’ au- 
tore e sopratutto delle idee nuove e generose che meritano di esser prese 
in considerazione... Il Picone Chiodo ha una generosa anima di poeta e di 
apostolo ed e secondato da una notevole erudizione e da una bella intel- 
ligenza. Il suo e un libro da leggere che non potrebbe lasciare indifferente 
qualsiasi uomo di cuore e intelligente ».

B. Lotti: I deposit! del mineral] metalliferi (1).
Segnaliamo questo volume perche in esso il nostro illustre collaborator 

prof. Bernardino Lotti, gia ingegnere capo nel R. Corpo delle Miniere e 
Direttore del R. Ufficio Geologico, ha riprodotto, sotto il titolo: Esplora- 
zioni psicofisiche, l’ articolo sulla Rabdomanzia da lui pubblicato due anni 
or sono nella Rassegna miner aria, meiallurgica e chimica e riprodotto nel 
fasc. di giugno di Ltice e Ombra, non senza le ulteriori aggiunte relative ad 
esperienze italiane, riferite nella rivista L a M iniera Italiana (v. Luce e Ombra, 
anno 1928, p. 137).

Leon Wauthy: A ceux qui souffrent (2).

Libretto consolatorio, come meglio ancora rivela il sottotitolo: A u x  Ames 
desemparees, nel quale I 'A. propugna la fede nell’ immortal ita dell’anima e 
una concezione della vita dedotta dalle dottrine spiritiche.

( 1 )  G e n o v a . E d .  < d e  L ’ In d u str ia  m in e ra ria  > 1 9 2 9 .

(2 )  P a r is ,  M e y e r  1 9 2 9 .

LIBRI RICEVUTI S.

S. J .  M u l d o n &  H. C a r r i n g t o n : The projection of the astral body. London, 
Rider & Co., 1929. 18 s.

O. L o d g e  : Pourquoi je crois a 1’ immortal ite personnelle. Paris, Meyer 1929. 
10  frs.

A. B r u e r s : Italia e Cattolicismo. Firenze, Vallecchi 1929. L . 10.



CRONACA

I Comitati per le Ricerche Psichiche.
In seguito al I* Congresso Intcrnazionale di Copenaghen, svoltosi nel 19 21, 

fu deliberata la fondazione di un Comitato Internazionale per le Ricerche 
Psichiche, formato alia sua volta da Coinitati nazionali costituiti ciascuno da 
tre a cinque personality. A tale iniziativa parteciparono quasi tutte le na- 
zioni e Luce e Ombra ne pubblico I’ elenco a pag. 383 e seguenti dell’an- 
nata 1922. II Comitato italiano era, allora, costituito da: F. Bottazzi {N a
poli), E . Bozzano {Savona), W. Mackenzie (Genova), A. Marzorati (Roma), 
E. Morselli (Genova).

11 Comitato Internazionale promosse il I I# Congresso (Varsavia, 1923) e 
il 3# (Parigi, 1927). Nel corso di quest’ultimo Congresso fu deliberata « la 
creazione di un Consiglio pcrmanente superiore per accentrare e coordinare 
gli sforzi dei Coinitati nazionali ». Tale Consiglio fu cosi costituito: pro- 
fessore H. Driesch (Lipsia), prof. O. Lodge (Londra), prof. C. Richet (Pa- 
rigi), C. Vett, Segretario (Copenaghen). Un quinto membro sara costituito, 
volta per volta, in persona dei Presidenti dei luturi Congressi (oggi, e 
sino all’ aprile 1030, il prof. Tanagra di Atene).

Per la cronaca e opportuno avvertire che questa istituzione nulla ha che 
fare col Centro Internazionale di Ricerche Psichiche a Ginevra, fondato nel 
giugno 1928, e di cui demmo notizia a pag. 480 della scorsa annata.

Quanto al Comitato italiano, esso c oggi costituito soltanto dai signori: 
prof. F. Bottazzi, E. Bozzano, A. Marzorati ai quali venne aggiunto recen- 
temente, in sostituzione del ccmpianto prof. Morselli, il prof. Vittorino 
Vezzani, deputato al Parlamento.

II 4° Congresso Internazionale di Ricerche Psichiche.
II 40 Congresso si svolgera ad Atene nell’aprile 1930, dopo le feste 

pasquali e avra come Presidente internazionale il professore H. Driesch e 
come Presidente nazionale il dott. Tanagra.

Gli onori di casa saranno fatti dalla Societa Ellenica di Ricerche Psi
chiche, fondata nel 1924 e della quale e anima il dott. Tanagra.

Quanto prima daremo ulteriori notizie, relative al programma; intanto 
possiamo fin d’ora comunicare, che la lingua italiana sara classificata tra quelle 
ufficiali del Congresso e che il Lloyd Triestino concedera forti ribassi di viaggio.

A nof.lo  M a r z o r a t i , dirett. respons. — A n to n io  B r u e r s , redatl. capo. 
Propriety letteraria e artistica. 5-6-1929

Roma, Societi Tipngrafica Mannzio — Via Augu->tO Valen/iani, 10
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SOCIETA DI STUDI PSICHICI - ROMA - MILANO
Sede : ROMA — Sezione : MILANO

S C O P O  D E L L A  S O C I E T A .

B stra tto  dello Statuto.
A r t .  i .  —  E  costituita in Milano una « Societa di Studi P s ic h ic i*  con 

intenti esclusivam ente scientifici.
’ A rt . 2. —  Scopo della « S o c ie ta » e lo studio dei fenomeni ancora mal 

noti e che si sogliono designarc coi nomi d i :
T ra s m iss io n e  e  le it u r a  d e l  p e n s ie ro , T c lep a tia , Ip n o tism o  e so n n a m b u lis m o , 

S u g g e s t io n e  e  a u to su g g es lio n e , F l u i d i  e  fo r z e  m a l  d e fin ite , m e d ia n ita  e 
sp ir it ism o .

II termine « sp iritism o» no?l ha in questo caso carattere di afferm azione 
aprioristica, ma di classificazione e di valore convenzionale.

A rt. 4. — II metodo che s ’ intende segu ire  e quello positivista basato 
sulla ricerca sperim $ntale.

C O N S IG U O  D IR E T T IV O .
P re s id e n le  E ffe tt iv o  

A c h i i . i . e  B r i o s c h i

S e g re ta r io  g en era te  ,
A n g e l o  M a r z o r a t i , D ir .  d i  « L u c e  e  O m bra  »

C o n sig lie r i

E r n e st o  B o zza n o  - D o lt. G iu l io  S k r v a d io  - P r o f .  V it t o r in o  V e z z a n i , D e p . a l  P a rla m en to

ROMA MILANO
S e g r e t a r io :  A n g e l o  M a r z o r a t i  S e g r e t a r io :  D ott. C . A l z o n a

V ic e -S e g re ta r io :  A n to n io  B iu ik k s  V ic e -S e g re ta r io ;  A n g e l o  B a c c ig a l u p p i

SO C I O X O R A R I  (1).
Alzona Doll. Carlo, Milano — Andres Prof. Angelo, Je ll ' Universita Jt  Parma — Hozzano Ernesto, Genova

— Bruers Antonio, Rcdattore capo d i * Luce e Umbra » Roma — Cavalli Vincenzo, Napoli, — Carreras 
Enrico, Pubblicista, Roma, — Cervesato Doll. Arnaldo, Roma — Chiap|>clli Prof. Alessandro. Senatore del 
Regno, L ite me — De Souza Couto A rc. J .  Alberto, Dirett. della Rivista « Estudios Psyehicos «, Li~ 
sbona — Dragomirescu Julio, Dirett. della Rivista < Cuvintul », Buearest — Kreimarl: I Ians, B erhno
—  Janni Prof, Ugo, Sanremo — Lascaris Aim. S ., Cor fit — Lodge P r o f  Oliver, J e l l ' Universita d l  
Birmingham  —  Massaro Dott. Domenico, del Manicomio d i Palermo — Maxwell Prof. Joseph. Pro-  
curatore della Corte d'Appetlo d i Bordeaux — Morclli A w .  Gabriele, Roma — Porro P ro f  Francesco, 
dell'Universitd Jt  Genova — Raveggi Pietro, Orbetello — Ricliet Prof, Charles, della Sorbona, P a rig i
— Sacchi A w .  Alessandro, Roma — Sage M.. P arigi — Scotti Prof. (Bubo, Milano — Scnigaglia Cav . 
Gino, Roma — Sulli Rao A w .  Giuseppe, Milano — Vecchio Dott. Anseimo, New- Verb — /.ilmann 
Paul, Direttore della < None Metaphysiche Rundschau. », Gross Lichteifeide (Berhno) — Zingaropoli 
Avv. Francesco, Napoli.

D ECESSI
Antonio Fogazzaro, Senatore del Regno, Presidente onorario 

Oiiorico Udorico, Deputato a l Parlamento, Vice-presidcnte effettivo.
Dc Albertis Cav. Riccardo — Hodgson Dott, Richard — Jodko Comm. Jaqucs de N’ arkiewiez — Santangelo 
Dott. Nicola — Vassallo Luigi Arnaldo — Castagneri E.loardo — Metzger P ro f  Daniele — Radice P . R ug
gero — Passaro Ing. Prof. Enrico— Baraduc Dott. Hippolyte — Faifofer Prof. Aureliano — I.ombroso P ro f. 
Cesare — Dawson Rogers E . — Smith Car. U<T. James — L'll'reducci Dott. Comm. Achille — Monnosi 
Comm. Eurico — Moutonnicr Prof. C. — De Rochas Conte Albert — Turbiglio Dott. Ing. Alessandro —  
D ’Angrogna Marchese (i. — Capuana Prof. Luigi — Visani Scozzi Dott. Paolo — Farina Comm. Salvatore — 
Crookes William — Cipriani Oreste — Hyslop Prof. II. James — Flournoy Prof. Theodore — Kahn Max — 
Maier Prof. Dott. Friedrich — Dusart Dott. O. — Tummolo Prof. Vincenzo — Falcomer Prof. M. X . — 
Caccia Prof. Carlo — Gritbni Dott. Eugenio — Flammarion Camille — Barrett P ro f  W . P. — Delanne 
Ing. Gabriel — Denis Leon — Tanfani Prof. Achille — Morselli Prof. Enrico — Pappalardo Prof. Armando.

(t| A termine dell’ art. 7 dello Statuto po«sono essere soci onorari: a) Le personality benemerite degli 
studi che formano lo scopo della Societa. b) I corrispondeuti ordmari dell’ Istiluto.
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LA COSCIENZA COSMICA 
E L E  INDIVIDUALITA COSCIENTI

S ommario : II problema dell’uno e del molteplice. L ’ individuo e il tutlo. Possibility 
di conciliare le teorie dell’unita e della molteplicita delle coscienze. L ’ ipotesi 
dell’ «interdipendenza relativa». Importanza della metapsichica nella questione re- 
ligiosa e filosofica delle individuality coscienti.

Dopo parecchi secoli di speculazione intorno ai m assim i pro
blem ! m etafisici e m orali, l ’uomo s ’e trovato ancora di fronte al 
problem a dell’uno e dei m olti com e quello che, pur sem brando 
ozioso e sofistico in se, rappresenta cio nondimeno la radice da 
cui sono sorte altre question! d ’ interesse piu immediato per l ’uma- 
nita. L ’unita e la p luralita sono due categorie del nostro intelletto 
che non possono esser pensate Tuna indipendentem ente dall’altra  
com e ben riconobbero P ita go ra , Bruno, F ich te , H ege l, ecc. II ved er 
riportata sem pre una tale questione non puo non fare accorto il 
filosofo ch’esso non ha la  sua ragion  d’essere in un’astrazione o in 
un artifizio della m ente um ana alio scopo d’ingannare se stessa, 
com e vien  creduto da m olti che non riescono ad elevarsi ad una 
seren a valutazione delle cose dello  Sp irito . V u o l dire bensi che 
questo loro etem o ricom parire nella storia del pensiero fa  parte 
d ’un principio cosm ico che trascende l’individuo em pirico, e che 
s i presenta necessariam ente con veste  obbiettiva rispetto ad esso. 
E  un bisogno insito nell’anim o dell’uomo il cercare di ricondurre 
all'un ita tutte le cose che si presentano alia  sua m ente, m a se e  
cosi, non e chi non ved a com e nella considerazione dell’ * uno » 
non sia  affatto possibile astrarre d a ll’opposto. L ’unita e la  p lura
lita, oltre ad essere categorie dell’ intelletto umano, e quindi, com e 
insegno il K a n t, qualche cosa d’ inerente al soggetto  e di neces- 
sario per la form azione dell’esperienza, si potrebbero a  buon d i- 
ritto chiam are la coppia di contrari da cui sarebbero derivate tutte
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le altre coppie o dualita. I P itago ric i ben s’ accorsero della cosa, 
allorche attribuirono al numero una funzione valu tativa morale.

Senza essere precisam ente del parere di P rotago ra  che l’uomo 
sia la m isura di tutte le cose, dobbiam o pur riconoscere che a noi 
uomini non e dato in alcun modo di non attribuire un senso umano 
alle cose s te ss e ; in tal caso, ad ogni pensatore s ’ impone la scelta 
tra la dottrina astratta d ’ un assoluto escludente qualsiasi pluralita."*- 
e quella, assai piu concreta, della p luralita delle monadi mettenti 
capo a un’unita. Ora il rigu ard are le cose nella prim a m aniera ha 
un senso difficilm ente afferrabile d a ll’in telligenza um ana, m entre 
l ’ altra concezione si trova in posizione ben d iversa , richiedendo 
essa uno sforzo d’astrazione ben minore della  prim a. Non e nostra 
intenzione di trattare il problem a dell’ « uno » e dei « molti » sotto 
il punto di vista della teodicea, bensi di m etterlo in rapporto con 
quello per noi piu im m ediato e piu im portante dell’anim a umana.

P rim a di ogni altra cosa vien  fatto di dom andare a  noi stessi: 
L ’universo e un’ unita cosciente o e un conglom erate di esseri co- 
scienti ? E sso  ci appare com e un insiem e di energie cooperanti ad 
un certo fine, che in questo momento non vogliam o sottomettere alia  
nostra indagine. U n a tale cooperazione si esprim e attraverso a 
lotte e a cozzi incessanti di queste entita, ma questa lotta e questi 
cozzi di elem enti che sem brano staccati fra loro, in ultim a analisi 
non m irano ad altro scopo che a  quello di dar luogo ad in d ivi
duality dotate di qualita sem pre m oralm ente piu perfette. S e  fosse 
possibile am m ettere che una tale perfezione m orale non e un fan- 
tasm a creato dal soggetto , allora dovrem m o d avvero  rinunziare ad 
ogni speranza di venire a capo di checchessia. Quando si parla 
d ’ individualita, si pensa sem pre naturalm cnte ad una cosa che sta 
com pletam ente 'a se, che, sebbene in possibile rapporto con quante 
altre entita si vo'glia’no, posslcde eio nondimeno quei tali e tanti 
caratteri per i qinili essa si differenzia da ogni altra; E  un fatto 
che noi uomini racchiusi cosi strettam ente entro il cerchio del- 
1’ « ego », non riusciam o che in alcuni casi e m ediante un poderoso 
sforzo d’astrazione a so llevarci al disopra della nostra m odestissim a 
portata di coscienza. L ’ individuo umano, sotto l ’aspetto cosciente 
(spirituale) com incia a form arsi da una specie d’ increspam ento nel 
gran  mare dell’P-ssere, ma e questo incresparsi, quest’agitarsi che 
fa nascere l’onda, la quale man mano ingrossa di volum e e di po- 
tenza. E  infatti questo so llevarsi sopra il live lfo  del mare che da 
luogo ad un allargam ento d’orizzonte in tale onda. M a, come ha 
ben riconosciuto e fatto notare uno tra i piu grandi filosofi e psi-
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co log i m oderni, W illiam  Ja m es, 1’ onda-coscienza cadrebbe in un 
ab b ag lio  non lieve se, per la considerazione della propria in d ivi
duality, del proprio innalzarsi su lla superficie del m are e del suo 
differenziarsi dalle altre onde-coscienze, perdesse di v ista il fondo 
comune su cui essa e le altre sono em erse. II Ja m e s  esprim e cio 
m agnificam ente, in un passo della sua opera (edizione francese): 
« E tudes et reflexions d’un psych iste », allorquando eg li vien fuori 
con queste paro le :

D e  to u te  ra o n  e x p e r ie n c e  (et e lle  e s t  a s se z  v a s te )  e m e rg e  u n e  se u le  

c o n c lu s io n , s o lid e  co m m e  un  d o g m e , c ’ e st  q u e  n o u s  a u tre s  a v e c  n o s  e x i 

s te n c e s , n o u s  so m m e s  c o m m e  d e s  t ie s  a u  m il ie u  d e  la  m e r  o u  d e s  a rb re s  

d a n s  la  fo rc t . L ’ e ra b le  e t  le  p in  p e u v e n t  s e  c o m m u n iq u e r  le u rs  m u rm u re s  

a v e c  le u rs  fe u ille s , e t  C o n a n ic u t  c t  N e w p o r t  p e u v e n t  e n te n d re  c h a c u n  la  

s ire n e  d ’ a la rm e  d e  1’ a u tr e . M a is  le s  a rb re s  e n tre m e le n t  a u s s i le u rs  ra c in e s  

d a n s  le s  te n e b re s  d u  s o l ,  e t  c e s  t ie s  se  re jo ig n e n t  p a r  le  fo n d  d e  l ’ o c e a n . 

D e  m e ra e  il e x is te  u n e  c o n t in u ity  d e  c o n sc ie n c e  c o s m iq u e  c o n tre  la q u e lle  

n o tre  in d iv id u a lity  n e  d r e s s e  q u e  d ’ a c c id e n t a le s  b a r r ic r e s  e t  o u  n o s  e sp r its  

so n t p lo n g e s  c o m m e  d a n s  u n e  e a u m e re  o u  u n  r e s e r v o ir  ( 1 ) .

b

N el non aver fatto un giusto  e conveniente apprezzam ento di 
questo rapporto tra individui, cioe nel non ave r riconosciuto questa 
base comune dell’ individualita, e nell’ave r fatto di questa un qualclie 
cosa di originariam ente e radicalm ente separato dal tutto. sta la 
ragione precipua di non pochi equivoci e m alintesi. Questo colle- 
gam ento psichico delle m olteplici individuality  e un fatto confer- 
mato dall’esperienza solo che ci sofferm iam o un poco a. riflettere 
sulla form azione psichica dell’ uomo. Il mio pensiero e la m ia azione 
non sono il pensiero e l’azione di me solo, ma sono in gran  parte 
la coordinazione e il risultato d’ interferenze, di coijtatti tra elemen^i 
psichici che si sono staccati d a lla  m assa totale dell’ energia psi- 
ch ica ; prim a di serv ire  alia  form azione di determ inate personality 
hanno fatto parte integrante di altre coordinazioni. Questo sostrato 
che si potrebbe anche chiam are coscienza cosm ica, per distin- 
guerlo  dalle coscienze individuali, non e beninteso un am m asso 
caotico di energie, ma per l’ incessante fluire e rifluire degli d e 
menti che si trovano in esso, per l'incessante p rovarsi, scanda- 
g liarsi, tastarsi di questi ultim i, e in continuo m ovim ento selet- 
tivo. D all'im pulso  sem pre piu grande che le energie. acquistano 
continuam ente per la loro azione reciproca (la « W ech sclw irk u n g 
del I.otze e del W undt), si produce poi anche nel sostrato quel-

■ r '» V
(1) \V. Jam es: Etudes et reflexions d'un psychiste - Paris, Payot, j j t - j j j -

0r
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l’ asso ciaz io n e  di e lem en t! affini che p o treb b e  e sse r  den om in ata una 

p rep araz ion e di terren o  p er lo sv ilu p p a rs i d ’ un num ero d ’ in d iv id u i 

e ad un m a g g io re  poten ziam en to  d e lle  loro  e n e rg ie . E  qui che si 

puo c o g lie re  lo stretto  rap p o rto  tra  sto ria  e p s ic o lo g ia , quando si 

p en si che l ’am b ien te  sto rico  non e che il p ian o  in cu i si ag ita n o  

detti e lem en ti, e ch e con l ’a g ita rs i, il m isch iarsi e il co n g lo m e ra rs i 

di q u esti, si m od ifica costan tem en te, d iv e n ta  un terren o  sem p re  

p iu  ad atto  p er lo  sv ilu p p o  g ra d u a le  d e g li in d iv id u i. In  q u est’o r- 

d ine d ’ idee si g iu n g e , secon do m e, a sc o rg e re , s ia  pure a lia  lon - 

tan a e com e a ttra v e rso  un ve lo , l ’a rm o n ia  p ro fon d a tra  trascen - 

denza e im m ancnza, tra  c ie lo  e terra , tra  1’ « E g o  » e 1’ « A lte r  », 

tra  l ’ a l d i la  e l ’ al di qua.

C h e c o s ’e l ’ in d iv id u o ?  C h e co s ’ e il T u tto ?  Che co sa  son o I’ nnita 

e la  m o lte p lic ita ?  N e ll ’ uom o, la  si con sid eri d a l lato  m etafisico  

o da q uello  m orale , si r iscon tran o  due es ig e n z e  di cara ttere  op p o- 

s to : d e lla  com unione e d e lla  d ifferenziazione.

L ’ uom o sente e sa  ch e tutti i suo i p e n sie r i ed  atti, anch e s ’e g li  

li in vo ch i com e « suoi », a ffon d an o  tu tta v ia  le  loro  rad ic i in un 

suo lo  com une a  tutti g l i  a ltr i e sse r i, e , p e r  p o rtare  un a ltro  p ara- 

go n e , son ram i d ’ un m ed esim o a lb ero  op p u re  fo g lie  d ’uno s te sso  

ram o. I  d iv e rs i id ca lism i hanno torto  a  n eg a re  l ’e s isten za  dei ram i 

e d elle  fo g lie  ed am m ettere  so lo  l 'e s is te n z a  d el tronco, com e i d i

v e rs i rea lism i p lu ra listic i, fioriti in q uesti u ltim i tem pi, m i sem b ra  

si p o n gan o  fuori d e lla  re a lta  co l r ico n o sce re  esisten ti so ltan to  i 

ram i e  le  fo g lie  e non il tron co  a  cu i m ettono cap o .

I l  p rob lem a d e ll’ « uno » e  dei « m olti » ven n e, com ’ b noto, trat- 

tato  am p iam en te  d a l cap o scu o la  d el n eo-critic ism o fran cese , c io e  

dal R e n o u v ie r  n e lla  su a  o p era  ben  nota n e g li am b ien ti filo so fic i: 

« L e  p erson n alism e ». S e b b e n e  q u esto  filo so fo  non s ia  p ro c liv e  ad 

ab b an d o n are  il su o  p unto di v is ta  m aestro  del fenom enism o, p u re  

la  su a  teo ria  p lu ra lis tic a . ch e  si r ia lla c c ia  sotto  m olti asp etti a lia  

m o n ad o lo g ia  d el L e ib n iz , e  d e g n a  d el m assim o r ilie v o , tenuto cal- 

co lo  tan to  p iu  d e lla  fe lic e  s in tcsi che l’au to re  r iu sc i a  fare . C om e 

ben  fece  n otare l ’ A lio t ta  in una su a  o p eretta  ven u ta  a lia  lu ce  qual- 

che anno fa :
v

parrebbe che l’ idea di monade fosse in contraddizione col fenomenismo. 
Pero lo stesso Renouvier ha cura d’avvertire che conserva questo termine 
solo per comodita di linguaggio. La cosiddetta sostanza spirituale non e per 
lui che una coordinazione di fenomeni coesistente e successiva, uniti dalla 
continuity della memoria e svolgentisi nel tempo, e la sua semplicita deve 
intendersi non nel senso d’un’ unita assoluta che escluda ogni molteplicita



LA COSCIENZA COSMICA, ECC. 245

di fatti distinti, bensi solo nel significato d ’una sintesi organica che non e 
decomponibile in parti come gli aggregati spaziali (1).

Q uesto  p lu ra lism o  fen om en istico  e sta to  p o i accen tu ato  d a l 

B o e x -B o re l e d a l B o u rd o n  in F ra n c ia , ed  e  sta to  p o i assu n to  q u ale  

p a rte  in te g ran te  d e ll ’ a sp etto  m etafisico  d e lle  correnti m oderne, c ioe  

d a  p ram m atisti com e il Ja m e s  e lo  S c h ille r , e d a  filo so ii in tu izio- 

n isti com e il B e rg so n , il L e  R o y ,  ecc . T ro p p o  lu n g o  e  an ch e fuori 

d i p ro p o sito  sa re b b e  esam in a re  uno ad uno q u esti p lu ra lism i. C om e 

a b b ia m o  d etto  e  rip etia m o , il fa v o re  con cu i d a lla  m e n ta lita  mo* 

d e rn a  son o s ta li a cco lti i d iv e rs i em p irism i, fen om en ism i, ecc ., non 

d e v e  in a lcun  m odo fa r  so p ra v a lu ta re  i punti d i d iv e rg e n z a  tra  

g l i  e lem en ti p sich ic i d i cu i si tratta , s ian o  q u esti com e si vo g lia n o , 

m on ad i m etafisich e o  fenom eni. A  p ro p o sito  di q u esti u ltim i e  bene 

r ic o rd a re  q u el ch e d ice  l ’A l io t ta  nel punto  d ianzi c itato , p arlan d o  

d e lla  d ottrin a del R e n o u v ie r , c io e  ch e s i ch iam ereb b ero  fenom eni 

p er una p u ra  e  sem p lice  q u estion e  di term in o lo g ia , m entre d ’a ltra  

p a rte  non p o treb b ero  non esse re  riten uti p erc io  q u alch e co sa  di 

rea lm en te  su ss iste n te  in natura, con trariam en te  al s ig n ifica to  sotto  

cu i si so g lio n o  p ren d ere  o g g i  i fen om en i. E s a lta r e  l’ in d iv id u o  a  

sc a p ito  del tutto o  d e ll’uno non e  certam en te  m eno e rro re  d e ll ’e- 

sa lta re  il tutto o l ’uno a  sca p ito  d e ll ’ in d iv id u o  e d el m oltep lice . 

M a q u este  in con gru en ze risu ltan o  an co r p iu  ev id en ti q u a lo ra  si 

facc ian o  en trare  in q uestion e, com e ved rem o  p iu  innanzi, i pro- 

b lem i d e lla  m etap sich ica  il cu i stu d io  non p otreb b e , com e al tem po 

in cui im p e ra v a  il m ateria lism o -p o sitiv ism o , e sse r  trascu ra to , es- 

sen d o  anzi m eritevo le  d e lla  m assim a co n sid erazion e d a  p arte  di 

o g n i s in cero  ricerca to re  d e lla  V e rita .

** *

E  p iu  ch e n atu ra le  che la  q u estion e  che ab b iam o in trap reso  

m od estam en te  a trattare  sia , p er le  e sigen ze  del p en siero  m oderno, 

d iv e n ta ta  di g ra n d e  m om ento anch e p er quanto r ig u a rd a , com e 

d ice v a m o  in p rin c ip io , certi p roblem i d ’ in te resse  p iu  im m ed iato  a  

cu i e sso  d a  ad ito . Chi non v ed e , p er esem p io , com e la  riso luzion e 

d el p rob lem a d e ll’ in d iv id u o  e del tutto in una m an iera  p iuttosto  

ch e in 'u n ’a ltra  s ia  di e ssen z ia le  im p ortan za p er lo stu d io  del p ro

b lem a che ha sem p re  a ss illa to  la rag io n e  e il sen tim ento  deU’uom o

(l) ANTONIO A liotta : I l  problema d i Dio e i l  nuovo pluralismo. Citta di Ca- 
stello, II Solco, pag. 23-24.
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in ogni epoca della storia, e cioe il problem a della so p ravviven za 
e del destino dell’anim a um ana? II senso dell’ individualita, del- 
1’ « ego » ha radici profonde nello spirito dell’uomo, che quest* 
non puo addirittura pensare, non sa concepire una scom parsa del 
proprio essere. L ’uomo, anche se il suo intelletto e la sua ragione 
siano su fficien t a m ostrargli non essere eg li che un’infinitesim a 
parte del tutto, una go ccia  nel gran d ’oceano dell’ E ssere , il sem- 
plice dente d'una rotella dell’ immenso m eccanism o del mondo, 
non riesce a persuadersi, per un’ im periosa esigenza del suo sen- 
timento intimo, che dopo tutto il mondo non sia stato creato per 
essere oggetto  della « sua » contem plazione e cam po della « sua » 
azione. S e  ben si rifletta, i d iversi idealism i e, piu di ogni altro, 
1’ idealism o assoluto hegeliano, specialm ente quello di sin istra con 
tutte le sue derivazioni (1’ idealism o e 1’ individualism o hanno cul- 
minato, com’e noto, nel solipsism o, da un lato, e nella dottrina 
del « Ueberm ensch » dall’altro), hanno, secondo me, la loro prin- 
cipale consistenza in tale sentim ento. S i, anche 1’ idealism o asso
luto, checche se ne dica, non conduce in ultim a analisi che alia 
deificazione dell’ « io », sebbcne l’esigenza gn oseologica possa aver 
rivestito 1’ « assoluto » con abito o g gettivo  rispetto a ll’ « io » in- 
d ividuale. Non parlo poi del neohegelism o italiano crociano e gen - 
tiliano, particolarm ente gentiliano, in cui l’ultim o rudero d’o ggetti- 
v ita  e oram ai caduto.

A lla  mente del pensatore si presenta’ la dom anda se veram ente 
esista  una « coscienza costnica », capace d’offrire una g iustifica- 
ziotie dei rapporti che, in modo m anifesto, intercorrono tra i di
versi enti individuali. In altre parole, com’e sp iegab ile  che una 
monade X  possa m ettersi in rapporto con la monade Y ,  se la co
scienza e considerata com e un’entita m etafisica, v ivcn te  una sua 
v ita  propria, separata d a quella di tutte le altre m onadi, ed ha 
per contro una funzione conoscitiva in com une con altri esseri ? Il 
Jam es, con la sua fam osa concezione del « p luralistic un iverse » 
(concezione m etafisica intellettualistica ch ’eg li poco a poco attenuo 
specialm ente in segu ito  alia  lettura delle opere del B ergson , che 
trasporto il filosofo dal terreno della teoria su quello dei fatti, o per 
esser piu precisi, dal dom inio della m etafisica in quello d e ll’espe- 
rienza imm ediata) dovette poi convincersi che l’am m issione d’un 
universo discontinue come quello del teism o tradizionale e del p lu- 
ralism o leibniziano con le sue famose « monadi senza finestre » 
traeva seco dei g rav i inconvenienti. Il teism o tradizionale, la dot
trina secondo la quale esisterebbe un D io collocato al sommo d ella
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gerarch ia dell’ E ssere , ma agente dal difuori dell’ E sse re  stesso, il 
D io insom m a « fuori di noi » e non « dentro di n o i» , e sosteni- 
b ile solo a patto che ven ga am m essa l’ azione d’una P rovvidenza 
d ivina o le cause occasionali del G eu lin cx e del M alebranche, op- 
pure l’arm onia p restab ilita  del Leibniz. M a questo suo ricoverarsi 
sotto l’usb ergo  della fede equivale, per il pensatore m odem o, a  
rinunziare a  trovare un nesso logico  tra due fatti orm ai accertati 
dal pensiero filosofico m oderno: i caratteri che fanno si che l’ in- 
dividuo A  non s ia  1’ individuo B , e il non potere g li individui vi- 
vere che in societa g li uni con g li altri e non poter conoscere che 
sotto certi schem i com uni. E  si noti che in questo caso non si 
potrebbero invocare i soliti concetti di specie e di genere, trattan- 
dosi puram ente e sem plicem ente d’ astrazioni m entali. In natura 
—  e un fatto su cui g io v a  piu che m ai insistere —  non v i sono 
che individui o l’ insiem e d eg li individui.

£  bensi vero che per i nostri sensi e per il nostro conoscere 
appariscono come esistenti delle serie d 'individui con caratteri fisici 
e m orali aventi aspetto comune, ed e lecito quindi per noi chia- 
m are « sp e c ie » tali serie d ’ individualita —  la specie umana, la 
specie canina, la specie equina — nonche di classificare tali specie 
in generi, ma non e questo che possa preoccuparci nella presente 
circostanza, poiche, m algrado cid, la questione resta im pregiudi- 
cata. L e  specie e i generi — g li « U n iversali » che tanto affatica- 
rono la mente dei filosofi del M edio E v o , e su cui tante discus- 
sioni si accesero —  non sono in fondo che agglom eram enti d ’in- 
d ividu i e le caratteristiche di questi, per tali agglom eram enti, non 
cam biano.

D alle  poche cose dette possiam o argu ire  che l’universo, com e 
m ise bene in rilievo  1’ em pirista rad icale W illiam  Ja m es, non e un 
insiem e d’elem enti senza legam e tra loro. S e  non e giusto , com e 
pretendono g li H egelian i, che il « reale » sia riducibile a un « tutto » 
unico senza parte alcuna per i singoli elem enti, non e neanche 
vero che l’ esperienza ci presenti un insiem e di parti assolutam ente 
sconnesse, senza dipendenza tra loro. I l  Ja m e s  crede che si possa 
postulare questa « interdipendenza relativa » anche senza pensare 
ad una « convergenza » dei sin goli elem enti al tutto. P e r  ch iarire 
m aggiorm ente il pensiero del filosofo am ericano, aggiu ngerem o 
che questi im m agina delle serie d ’elem enti in correlazione, una 
serie d ’anelli in concatenazione l’uno con l’ altro, ma questa con- 
catenazione, secondo il Ja m es, non com porta necessariam ente la 
convergenza di detti elem enti ad un qualche cosa di d iverso  tra

M 7
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loro, a un L o g o s trascendente. Comunque si s ia  o si vo g lia , si 
tratti di correlazione d’elem enti o di convergenza dei medesim i ad 
un « qualche cosa » che li trascende, l’ individualita non d ev ’essere 
intesa nel senso d’una vera  e propria separazione, come alcune 
correnti filosofiche odierne vorrebbero far credere. U n ’entita sp i
rituals, secondo me, non pud essere un « quid » sem plicissim o e 
percio im m utabile, come insegna la  m etafisica aristotelico-scolastica, 
ma cresce e si evolve, assorbendo e facendo continuam ente suoi 
altri elem enti psichici d 'im portanza e di valore naturalm ente infe- 
riori. S i potrebbe, a mio parere, confrontare all’ ingrossare della 
va lan ga che incorpora tutto cio che trova lungo il suo percorso. 
D alla  va lan ga di neve, come dall'onda del m are, potrem m o for- 
m arci un’ idea, sia  pure inadeguata, dello sviluppo e dell’evoluzione 
dell'anim a umana. Possiam o, mi sem bra, raffigurarci lo sviluppo 
d ell’anim a umana appunto come quest’in grossarsi dell’onda o della 
va lan ga  m ediante incorporazione di elem enti acquei o n ivei. Non 
sarebbe in certo qual modo errato l ’afferm are che quanto piu l’una 
o l’a ltra si sv iluppa, aum entando di volum e, tanto piu essa  s ’ in- 
dividualizza, d iviene una, puo distinguersi da tutto il resto, em er- 
gendo su tutto il resto. N ello stesso tempo, pero, a v ra  incorporato 
un sem pre m aggior numero d ’elem enti, av ra  insom m a aum entato 
il proprio volum e a spese di tanti altri elem enti che non hanno 
avuto 1’energia sufficiente (per tanti e tanti m otivi che non e qui 
il caso d ’ indagare) per attirare a se altri elem enti, aum entare cosi 
il proprio volum e e crearsi una vera  e propria individuality. S i  
riprenderebbe, come si vede, la tesi sostenuta da A lessan d ro  Chiap- 
pelli nel suo libro c A m ore, M orte ed Im m ortalita ». A d  ogni 
modo mi pare che si possa convenire sul fatto che l’anim a e un’ in- 
d ividualita afferm atasi attraverso le vicissitudini dell’evoluzione 
bio logica e spirituale, attraverso  innalzam enti, ricadute e risolle- 
vam enti con guadagno di terreno, per usare un’ im m agine mate- 
riale. A  noi non e dato certam ente d’avere una visione netta an- 
ticipata del fine di quest’ individualita, g ia  form atasi e, secondo 
ogni probability, non so ggetta  a d isgregazione per cause naturali, 
ma noi possiam o tuttavia afferrare un pallido riflesso di questo 
piano divino, e scorgere, come alia nostra intelligenza e concesso 
di scorgere, in quali rapporti si trovi l’ individuo rispetto ag li altri 
individui nonche al fondo su cui essi si ergono’. Veniam o cosi ad 
acquistare un senso veram ente spirituale, anclie se non molto pro- 
fondo, dell’ « uno » e del « tutto », senso che farebbe certam ente 
difetto se, com e abbiam o detto, si fosse propensi a dare un valore
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esagerato  a ll’ individuo o, per converso, s ’ intendesse di svaloriz- 
zare l’ individuo stesso, facendolo annegare nell’Oceano della V ita  
e  dell’E ssere .

*
* *

Quanto abbiam o scritto a riguardo d’un soggetto  cosi vasto  ed 
im portante come quello dell’ « unita » e della « pluralita » e dei 
loro rapporti, se oltreche al problem a d ell’E sse re  b eziandio ap- 
plicabile razionalm ente ad un problem a o g g i di cosi grande mo- 
mento per il filosofo qual’£ quello del conoscere, puo gettare anche 
qualche sprazzo di luce sopra un terreno che fino a poco tempo 
fa poteva dirsi inesplorato e anche « proibito », ma che ora ab
biam o finalmente ragione di credere che non lo s ia  p iu ; alludo 
alia  m etapsichica, la quale reclam a giustam ente i suoi diritti per 
si lungo tem po tenuti in poco conto dai pensatori in genere.

L o  sviluppo logico del problem a che stiam o trattando ci porta, 
com e per sua naturale conseguenza, di fronte alle  questioni che si 
ag itano  nel cam po dello spiritualism o sperim entale. A b b iam o nelle 
pagine precedenti paragonato i d iversi individui alle  onde che si 
form ano e s ’ innalzano sul fondo m arino, oppure alia  va lan ga  di 
neve che corre su lla  superficie nevosa, e. durante la sua corsa, 
aum enta di volum e, assorbendo e incorporando tutto cio che trova. 
D a sim ili im m agini possiam o form arci una qualche idea del sign i- 
ficato della v ita  cosciente e deU’anim a um ana, m ettendoci su lla 
buona strad a p er poter quindi fare qualche illazione o trarre qual
ch e giudizio , logicam ente autorizzato e non cam pato in aria, su lla  
sop ravviven za e sul m edianism o, e fors’anche su ll’argom ento tanto 
spinoso della  rincarnazione.

E  opinione comune tra g li sp iritualisti in genere —  e alia  for- 
m azione d’ una tale opinione ha g io vato  loro, in prim o luogo, la 
speculazione filosofica, e, in secondo luogo, le tradizioni esoteriche 
e  m isteriosoficlie delle d iverse re lig ion i del g lob o — che 1’ universo 
s ia  costituito da piani di coscienza. O ra, in che cosa consistono 
questi p ian i? Senza ricorrere a  tradizioni occulte, a ll ’uomo illum i- 
nato basta riflettere un po’ per accorgersi che il piano o lo stadio 
di coscienza si delinea attraverso  coincidenze e concom itanze di 
esperienze delle d iverse individuality  (1). Noi vediam o. per esem - 
pio, come l’ individuo umano possa m ettersi in rapporto col suo

(1) Individuality che alia nostra mente, come ripetiamo, si prospettano come monadi 
staccate, ma che invece, come crede il Jam es, avrebbero radici comuni.
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s im ile : in quan to  puo  co n o scere  m ed iante le  s te sse  fo rm e d ’ intui- 

zione sen sib ile  e le  ste sse  c a te g o r ie  d ’esp erien za , p er esp rim erc i 

nel l in g u a g g io  d e lla  c r it ic a  k an tian a, il ch e, in l in g u a g g io  sp iri-  

tu a listico , p o treb b e  b e n issim o  t r a d u r s i : in q uan to  i d iv e rs i sp ir iti 

possono m ettersi in rap p o rto  tra  lo ro , p ossed en d o  ess i i m ed esim i 

sch em i d ’esp erien za  (sen sib ilita , rap p resen taz io n e , g iu d iz io , razio- 

cinio), c ss i form ano c io  che i m oderni sp ir itu a lis t i q u alifican o  com e 

p ian o  o sta d io  di coscien za. P o ss ia m o  ra ffig u rarc i il cosm o sp iri- 

tu a le  com e u n a sc a la  di q uesti p ian i, m a non b iso g n a , secon d o m e, 

c red e re  cb e  il p ian o  s ia  un q u alch e  co sa  di ch iu so  in se , d i non 

p cn e tra b ile  p e r  tu tte  le c a te g o r ie  di e sseri.

I l  p en sare  cosi e q u iv a le  a  n e g a re  l ’evo lu z ion e , il p a s s a g g io  d a  

un p iano a ll ’a ltro , d an d o  cosi lu o g o  ad  una restriz io n e  in g iu stifica ta  

di esp erien ze  nei r ig u a rd i dei d iv e rs i e sse r i. E  p resu m ib ile  e rag io - 

n evo le  che un ’ in d iv id u a lita , che, ten iam ocelo  ben p resen te , e col- 

le g a ta  a lia  b a se  col T u tto , ab ban d o n i a poco a p oco  p e r  sv ilu p p o  

d o vu to  ad e n e rg ia  in trin seca  od estr in sc c a  (forza di vo lon ta , even ti 

esteriori, fra  cu i potrem m o a n n o vera re  quel fenom eno ch e chia- 

m iam o « m orte fisica ») un liv e llo , una com u n ita di esperien ze con 

g li a ltr i in d iv id u i, p e r  ra g g iu n g e rn e  un a ltro  p iu  e le v a to . In  ta l 

caso , e ssa  si sa ra  e le v a ta  m a g g io rm e n te  su l fondo com une p sich ico , 

sa ra  d iven u ta  v iep p iu  in d iv id u o , p e r  cosi d ire , m a a v r a  an ch e in 

co rp o ra te  un num ero sem p re m a g g io re  di e lem en ti d i questo  Tutto» 

nel quale  sono pure co m p rese  le  a ltre  in d iv id u a lity . O gnutia  di 

q ueste u ltim e ha ev id en tem en te  una p ro p ria  d u rata  p sich ica , re la- 

t iv a  a lia  p ro p r ia  evo lu z ion e , d u rata  che non v a  con fu sa  col tem po 

o rd in ario  fo rm a d e lla  se n sib ilita , c o m e  sta to  g iu sta m e n tc  m esso  in 

r il ie v o  d a l filo so fo  fran cese  E n r ic o  B e rg s o n . O gn i e n tita  p s ic h ic a , 

nel suo sg o m ito la rs i ed av a n z ars i nel co rso  d e lla  p ro p ria  e v o lu 

zione, puo n atu ra lm en tc  m ettersi in rap p orto  con le a ltre  en tita  la  

cui evo lu z io n e  s ia  g iu n ta  a lio  s te sso  punto di d u rata . T a li  co in ci- 

denze sono p ro b a b ilm e n te  q u e lle  che danno lu o g o  a lia  v ita  o rd i- 

n aria  o, p er m e g lio  d ire , a lle  v ite  o rd in arie , co n siste n ti in co m u n ita  

d ’esp erien ze . L ’a tt iv ita  d e g li in d iv id u i e  certam en te  con d iz ion ata  a  

ta le  re c ip ro c ity  di rap p o rti tra  g li in d iv id u i s te ss i: ora, e e v id e n 

tem ente l'a p p lica z io n e  e lo sforzo  che o g n i in d iv id u o  fa  p er la  

n iessa  in effic ien za di tali rap p o rti, p e r  c rea re  insom m a q u este  con- 

dizioni di fa ttiv ita , che lo  d is to g lie  d a l r iv o lg e re  la  p ro p ria  rifles- 

sion e a lia  con oscenza di se  ste sso  e p rod u ce in lui un a « d im en- 

tican za » (per en trarc  n e ll’ ord in e d ’ id ee  di P la to n e) del suo v e ro  

stato , e g li fa  c red e re  di v iv e r e  una so la  v ita  in un ione con g li
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a ltr i, e sen za p reo ccu p azio n e  a lcu n a  d e lle  v ite  p assate  e fu ture . M a  

l ’ an im a pud, m ed ian te  m ed itaz ion e, rifle ss io n e  od  a ltro , r itro v a re  

se  m ed esim a, sc a n d a g lia re  nei lim iti del p o ss ib ile  le p ro p rie  p ro fo n - 

d ita , a c c o rg e rs i d e lla  su a  v e ra  posizione n ell’ u n iverso . N on  e  q u e sta  

l ’ a sp iraz io n e  p iu  in tim a , il fine u ltim o  d e l m istico  e di ch i p o s- 

s e g g a  un v e ro  sen so  re lig io so  ? E  q u esto  il s ig n ifica to  d el « C o- 

nosci te ste sso  » : r itro v a re  i p rop ri stati d i co sc ien za  tra sc o rs i, acq u i- 

sta re  un p resen tim en to  d e g li  s ta ti fu tu ri, c o n v in c e rs i ch e  la  p ro 

p r ia  in d iv id u a lity  e  p e rso n a lity  e  com e d istin ta , m a non se p a ra ta  

d a l tutto . P e ro , se  q u esto  e il fine a  cu i il m istico  a sp ira  e ta lo ra  

ra g g iu n g e  (i N eo p lato n ic i, P lo tin o , P o rfir io , i g ra n d i m istic i e  san ti 

d i tu tte  le  re lig io n i ci hanno p a rla to  di q u e st ’asso rb im en to  del- 

l ’ in d iv id u o  in D io , d i q u esto  N irv a n a  ra g g iu n to  d u ran te  la  v i ta te r -  

ren a, s ia  pure p e r  pochi is ta n ti, m ed ia n te  la  con tem p laz ion e e sta -  

t ic a  od altro) non e d etto  ch e non p o ssan o  es iste re  ed  esistan o  cf- 
fe ttiv a m e n te  a ltr i m ezzi p e r  l ’ in d iv id u o  di s ta b ilire  dei rap p o rti 

con  en tita  co llo cate  in a ltr i p ian i di co sc ien za . Q uesto  p o treb b e  

ap p un to  e sse re  il caso  del m ed ian ism o, il q u ale  h a  orm ai n e lle  

sc ien ze  d ello  S p ir ito  un a ttiv o  non tra sc u ra b ile . C h e co s ’e d ifatti 

il m ed ia n ism o ? F a t ta  la  d eb ita  p arte  a  c io  ch e  p o ssa  e s se rv i in 

q uesto  di azion e del su b co sc ien te , d ’ illu so rio , d i s o g g e tt iv o , d i 

trucco, ecc., e lec ito  d ire  ch ’e sso  e  q u el m ezzo p er cu i d e lle  e n tita  

p o ste  su p ian i d ifferen ti p osson o  r is ta b ilire  tra  loro, en tro  certi l i 

m iti, dei rap p o rti ch e  n elle  condizion i o rd in a rie  d ’es iste n z a  non e  

loro p o ss ib ile  in tra tten ere . E  la  co sa , in se  e p e r  se , non h a n ien te 

di stra o rd in ario  e d ’ in effe ttuab ile .

O ltre  a l m ovim en to  e v o lu t iv o  dei s in g o li in d iv id u i d e v e  p u re  

es is te re  un m ovim en to  d ’ in vo lu zio n e d a  p arte  di q u e s t i : e sso  non 

puo non e s is te re , m a in m an iera  re la t iv a  e « p a r  p ro v is io n  », com e 

d ireb b e  il D e sc a rte s . S a re b b e  q u esto , se  si vu o le , il  r ien tra re  ch e  

fa reb b e  1’ in d iv id u o  in se s te sso  p e r  ra c c o g lie re  una m a g g io re  

som m a d ’e n e rg ia  e  rip ren d ere  p o i con  m a g g io r  len a la  su a  m a rc ia  

in a v a n ti. U n ’ en tita , d a  uno sta to  p iu  e le v a to  p o treb b e  in ta l m odo 

ricad ere  p er un m om ento d e lla  su a  d u rata  p s ic h ic a  in un p ian o  

in ferio re , il che sa re b b e  un in cen tivo  p e r  una p o ste rio re  acc e le ra -  

zione e v o lu t iv a . C on  c io  s i p o treb b ero  sp ie g a re  q u e lle  ricom  p arse  

di un ’en tita  su  p ian i g ia  d a  e ssa  ab b an d o n ati, n e lla  fa ttisp e c ie  su l 

p ian o  terrestre  in cu i v iv ia m o , rim an en d o cosi a v v a lo ra ta  la  p o s

s ib ility  d e lle  r in carn az io n i. S ’ in ten d e che si p a s s e g g ia  q u i s o p ra u n  
terren o  in certo  e  in fid o !

C io  ch e m i p rem e d i fa r  n o tare  s i e che la  teo ria  m eta fis ica

*5>



2 5 2 REMO FEDI

m essa innanzi dal Jam es, sulle orme di Fech ner, delle  coscienze 
singole convergent! ad una coscienza cosm ica quale « substratum  » 
di queste, e sufficiente a dare una certa consistenza alle ipotesi 
prospettate dalla m etapsichica, ma anche le d iverse tradizioni re
lig iose potrebbero trovar qui la loro g iu stificazion e!

R em o  F e d i .

Le corrispondenze dell’lnfinlto.

A questo modo sappiamo che, si noi fussimo ne la luna o in altre stellc, 
non sarrimo in loco molto dissiraile a questo, e forse in peggiore; come 
possono esser altri corpi cosi buoni ed anco megliori per se stessi; e per 
la maggior felicita de’ propri animali. Cosi conoscemo tante stelle, tanti astri, 
tanti numi, che son quelle tante centinaia de migliaia, ch’assistono al mini
ster io e contemplazione del primo, universale, infinito ed eterno efficiente. 
Non e piu imprigionata la nostra ragione coi ceppi de’ fantastici mobili e 
motori, otto nove e died. Conoscemo che non e che un cielo, un’eterea 
regione immensa, dove questi magnifici lumi serbano le proprie- distanze 
per comoditi de la partecipazione de la perpetua vita. Questi fiammeggianti 
corpi son quei ambasciatori che annunziano Peccellenza de la gloria e de 
la maesta de Dio. Cosi siamo promossi e scuoprire l’ infinito eftetto dell’in- 
finita causa, il vero e vivo vestigio de l’ infinito vigore; ed abbiamo dottrina 
di non cercar la divinita rimossa da noi, se 1’ abbiamo appresso, anzi di 
dentro, piu che noi medesimi siamo dentro a noi.

Le operazioni dell'anima.
Dico che, se la vita si trova in tutte le cose, l ’anima viene ad esser 

forma di tutte le cose; quella per tutto e presidente alia materia e signo- 
reggia nelli composti, eflettua la composizione e consistenzia delle parti. E 
pero la persistenza non meno par che si convegna a cotal forma che a la 
materia. Questa intendo essere una di tutte le cose; la qual pero, secondo 
la diversita delle disposizioni della materia e secondo la facolta de’ prin- 
cipi materiali attivi e passivi, viene a produr diverse figurazioni, ed efi'el- 
tuar diverse facoltadi, alle volte mostrando effetto di vita senza senso, tal- 
volta efl’etto di vita e senso senza intelletto, talvolta par ch’abbia tutte le 
facoltadi soppresse e reprimute o dalla imbecillita o da altra ragione de la 
materia. Cosi, mutando questa forma sedie e vicissitudine, e impossibile 
che si annulli.

__L ’anima e nel corpo come nocchiero nella nave. II qual nocchiero, in
quanto vien mosso insieme con la nave, e parte di quella; considerato in 
quanto che la govema e muove, non si intende parte, ma come distinto 
eliiciente. Cosi l'anima de l’ universo, in quanto che anima e informa, viene 
ad esser parte intrinseca c formale di quello; ma come che drizza e go- 
verna, non e parte, non ha ragione di principio, ma di causa.

G i o r d a n o  B r u n o .



Dl ALCUNE VARIETA
TE0R1CAMENTE INTERESSANT1 

DI CASI D’ IDENTIFICAZIONE SPIRITICA
(Contim iaz.:  v. fa sc . preced., pag. 19  j)

C a s o  I I .  — II caso seguente e analogo al precedente, in quanto 
il defunto com unicante rive la  un particolare ignorato del proprio 
sep p ellim en to ; con questo di d iverso, che il particolare rivelato  
dal defunto non e parzialm ente erroneo, m a pienam ente v e r id ic o ; 
per quanto risulti ugualm ente di natura tale da non potersi diluci- 
dare con nessuna ipotesi naturalistica.

R ic a v o  il caso dal « Jo u rn al of the S . P . R .  * (1928, p. 336-7).
Il prof. L aw ren ce Jo n es scrive  in questi term ini alia  direzione 

della « So ciety  F . P . R .  » :

Recentemente io ebbi il privilegio di conversare col prof. Bergson in tema 
di ricerche psichiche.

Tra l’altro, noi discutemmo sulle prove d’ identificazione spiritica. Il 
prof. Bergson e di opinione che la S. P. R. non ha percorso ancora molta 
strada in tale direzione. Secondo lui, l’ ipotesi di William James circa la 
esistenza presumibile di « un serbatoio cosmico delle memorie individuali», 
al quale i mediums attingerebbero le loro informazioni, non puo escludersi 
del tutto nel valutare le prove; per quanto personalmente egli non l’ac- 
colga.

Allora io esposi al Bergson il caso seguente, che fece su di lui una pro- 
fonda impressione; per cui mi disse che se si fosse riusciti a stabilirne l’au- 
tenticiti su basi incrollabili, egli lo avrebbe considerato come una delle 
prove migliori, da lui conosciute, in dimostrazione della sopravvivenza; e 
cio in quanto il caso consisteva neila corresione d i un errore ignorato da 
tutti i viventi. Ora, filosoficamente parlando, un errore di tal natura, non 
esiste: e il nulla; e cosi essendo, non potrebbe neanche trovar posto in un 
« serbatoio cosmico delle memorie individuali*.

Dichiaro sinceramente che lino a quel moraento, io non avevo mai pen- 
sat o all’ eccezionale valore teorico del caso da me conosciuto; e percio mi 
dispongo a riferirlo qui, nella speranza che si pervenga ancora, per quanto 
sia tavdi, a documentarlo come si conviene, rendendolo scientificamente 
valido.

Quindici anni or sono, il mio defunto fratello — Herbert Jones — era
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vescovo di Lewes e Arcidiacono di Chichester. In una delle sue visite pa- 
storali nella contea di Sussex, egli pernotto una sera in un presbitero il cui 
pastore gli racconto il fatto seguente :

« Un vecchio gentiluomo, il quale aveva fatto fortuna commerciando in 
Oriente, venne a stabilirsi nella sua parrocchia, e dopo breve tempo vi mori.

« Sul di lui tumulo venne posta una bella pietra sepolcrale. Dopo qual- 
che tempo la di lui famiglia cambio di abitazione, andandosi a stabilire 
lontano dal presbitero.

« Un giorno il genero del defunto venne a trovare il pastore della par
rocchia, e gli racconto che sua moglie era sofferente per gli effetti di un 
sogno ricorrente, nel quale le appariva il di lei padre, lagnandosi che la 
sua pietra sepolcrale era stata posta sopra il tumulo di un altro. Venne su- 
bito chiamato il becchino, e gli si chiese se fosse stato possibile un simile 
errore. « Impossibile », egli rispose, « ed io posso affermarlo categorica- 
mente, poiche mio fratello e morto subito dopo il signor X .,  e fu seppel- 
lito nella tomba vicina; per cui io non potevo certo sbagliarmi di tumulo 
quando feci collocare la pietra sepolcrale sulla tomba di Mr. X . Il genero 
del defunto rimase pienamente soddisfatto di tale risposta, e se ne ando ; 
ma pochi giorni dopo ritorno per informare il pastore che il sogno ricor
rente di sua moglie continuava a rinnovarsi con una insistenza impressio- 
nante, per cui egli temeva che finisse per farle smarrire la ragione. Si ricorse 
alle autorita superiori, le quali accordarono il permesso di procedere alia 
esumazione del cadavere. Quando si aperse la tomba, si trovo che la pietra 
sepolcrale era stata posta sopra il tumulo del fratello del becchino.

Venne subito rettificato I’ errore; e da quel giorno cessarono i sogni in- 
festatori nella figlia del defunto.

E  da augurarsi che si perven ga a convalidare con le testim o- 
nianze di persone appartenenti alle fam iglie  indicate, l ’episodio 
esposto, il quale appare, a sua volta, teoricam ente cost efficace da 
trionfare su ll’ipotesi del « serbato io cosm ico delle m em orie in d ivi
dual! » ; ma ove anche non si perven isse  a  convalidarlo  sufficien- 
tem ente, osservo  che l’episodio precedente, come tutti g li altri che 
seguiranno, entrano nell’ordinc d eg li episodi, i quali trionfano del- 
1' ipotesi in d isco rso ; e siccom e essi risultano rigorosam ente docu- 
m entati, ne deriva  che a norm a del g iu sto  criterio enunciato dal 
prof. B ergson , debbono bastare a dim ostrare scientificam cnte la 
sopravvivenza.

In m erito al caso in esam e. osservo che in esso e particolar- 
m ente notevole la  circostanza dell* insistenza con cui il sogno si 
e  ripetuto, tanto prim a che dopo l'assicurazione data dal becchino 
circa la pratica im possibility di un errore sim ile, e della convin- 
zione in tal senso del m arito della sen sitiva ; com e e altrettanto 
tfofevole l ’a ltra  circostanza com plem entare della cessazione imme- 
d iata  del sogno specializzato non appena avven uta la rettifica della
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tom ba patern a; tutte circostanze che convergono efficacemente 
verso la dim ostrazione della natura positivam ente verid ica di quella 
reiterazione di sogni sem pre id en tic i; m ediante i quali, presum i- 
bilm ente, il padre defunto non si proponeva soltanto di rettifi- 
care  l’errore involontario del becchino, m a di fornire sopratutto 
a lia  fig lia  una prova incontestabile della propria sopravvivenza.

Q uest’ultim a considerazione mi richiam a a lia  m ente un epi- 
sodio analogo occorso col celebre medium D . D . Home, in cui la 
personality com unicante dopo essersi lagn ata del fatto che una 
bara era stata sovrapposta alia propria bara (il che risulto vero), 
nella successiva  seduta si affretto ad osservare che l’ incidente non 
la  interessava affatto, ma che lo a v e va  rivelato , perche ignorato 
da tutti, e a ll ’ unico scopo di « provare  la sua identita personale 
una volta per sem pre ». Non riproduco 1’episodio in quanto il bec
chino a ve va  ag ito  consapevolm ente, e in conseguenza, v i era  al 
mondo una persona a cognizione del fatto.

C a s o  I I I .  —  L o  tolgo dalla « R e v u e  Sp irite  » (aprile 19 21). Ca- 
millo Flam m arion riferisce l’episodio seguente, ch’eg li pervenne a 
docum entare in gu isa  ineccepibile, e che appare un episodio teo- 
ricam ente molto im portante.

Il Flam m arion o sserva :

Nel caso seguente, come in tanti altri, noi sinceramente non perve- 
niamo a immaginare altra spiegazione possibile all’ infuori di quella che fa 
capo a un’azione personale del defunto ; ed io ringrazio l’osservatrice di 
averini autorizzato a pubblicare l’eloqucnte sua relazione, a edificazione di 
tutti coloro che ansiosamente cercano di risolvere il piu grande dei problemi.

In data 7 febbraio 1021, mi giunse da Parigi la lettera seguente:
« Volendo contribute a documentare l’ importantissima inchicsta che 

avete iniziata, mi accingo a segnalarvi i due seguenti episodi che mi sono 
personali. '

Il 2 settembre 191b, tra le 10 e le 11  del mattino, io mi trovavo in 
camera, intenta alia mia « toilette#, quando fui colta da un senso terribile 
di depressione morale, con accessi di soffocazione. Cio che provavo era a 
tal segno penoso, che semivestita e appoggiandomi alle pareti per non ca- 
dere, mi diressi alia camera di mia figlia, gridando: « Io soflro ! Io sof- 
foco 1 » Le buone parole di mia figlia pervennero a mitigare il mio stato 
d ’animo, e allora esclamai: « Mio Dio! In questo momento e intervenuta 
sventura al mio Renato I »

Due giorni dopo, il 4 settembre, il comandante Duseigneur, capo della 
57# squadriglia, ci partecipava che il nostro adorato figlio, pilota aviatore, 
era scomparso nelle linee tedesche, in seguito a combattimento aereo, al 
di sopra di Verdun, proprio nel giorno e nell’ora in cui mi aveva colto il 
tremendo malessere.
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Dopo 1’armistizio, pervenni a sapere dal comando tedesco, che mio figlio 
era stato abbattuto dentro le loro linee, il giorno 2 settembre, a Dieppe, 
presso Verdun; ed era stato seppellito nel camposanto militare di Dieppe, 
tomba 56. Noi facemino quattro viaggi e innumerevoli ricerche in quel cam- 
posanto, dove non si trovavano che due francesi, senza nulla rinvenire. 11 
terreno era stato scompigliato dalle bombc, e le croci erano in maggior 
parte abbattute. Allora ci rivolgemmo all’ufficiale di quel settore, incaricato 
di trasportare altrove le saline ivi sepolte, pregandolo a volerci prevenire 
in tempo sul giorno in cui sarebbe avvenuto il disseppellimento. Tutto cio 
avveniva nel la primavera scorsa.

Il giorno 25 maggio, alle 8 e mezza, io fui colta da un senso di cupa 
malinconia quale non avevo mai provato, e cio senza una ragione plau- 
sibile. Con lo scopo di distrarmi e liberarmi da quello stato d’animo 
penosissimo, mi affacciai alia finestra, volgendo lo sguardo a via Ribera, 
che sale di prospetto alia finestra, con qualche gruppo d’alberi vicinissimi, 
e un lembo di cielo visibile. D’improvviso, nel mezzo agli alberi, mi appa- 
risce Renato: il figlio mio! Il suo bel viso era pallido e tristc; lo vedevo 
come incorniciato in un grande medaglione, ai lati del quale stavano altri 
due giovani: l’uno a destra, Paltro a sinistra. Io non li conoscevo affatto, 
e non li avevo mai visti da nessuna parte. Impressionata per la visione, mi 
ritrassi dalla finestra, tenendo la testa fra le mani, e temendo di smarrire 
la ragione. Feci qualche giro nella camera; ma poi tomai ad affacciarrai: 
la visione era ancora la! Niun dubbio possibile: si trattava del mio Re
nato! Teneva la testa reclinata a sinistra, qual’eta sua abitudine in vita. 
Ma chi erano gli altri due giovani? Quello di destra appariva un russo; 
quello di sinistra un tedesco. Che pensarne ? Mio figlio, dunque, non era 
morto? Era forse soltanto prigioniero? Terribilmente impressionata, mi ri
trassi nuovamente dalla finestra, correndo in cerca di mio marito; ma 
giunta sulla soglia della sua camera, mi arrestai, pensando: < No, meglio 
non dirglielo ; mi credera impazzita. Si allarmer;\ seriamente ». Ma che fare? 
Tomai alia finestra: la visione persisteva immutata ! Questa volta mi sedetti 
sul davanzale, fermamente decisa a rimanere vicina al mio Renato fino a 
quando persisteva la sua manifestazione... Ma che cosa mi avvenne? Sen- 
tivo come se tornassi in me... Mi ero forse addormentata? Ovvero avevo 
traversato un periodo d’incoscienza ? Io non vedevo piu mio figlio! Mi alzai 
penosamente, ritirandomi dalla finestra e guardando l’ora: erano le died 
e mezza. La manifestazione aveva dunque persistito due ore! Perturbatis- 
sima, affranta dall’emozione, volli coricarmi, ma non pervenni a prendere 
sonno, e non osai parlare con mio marito dell’evento occorso. Ma che 
cosa significava quella visione? Io non cessavo dal pormi sifiatto interrogativo.

Qualche giorno dopo, raccontai ogni cosa a tre amiche mie, che po- 
tranno fornire le loro testimonianze, se lo desiderate.

Passarono tre inesi... Poi, alia fine di agosto, 1’ufficialc del settore, in 
risposta a un’urgente Iettera di mio marito, partecipo che i corpi sepolti 
nel camposanto di Dieppe erano stati trasportati altrove e che la salma di 
nostro figlio non fu rinvenuta. Rimanemmo come fulminati dal dolore. Ma-, 
dunque, non sapremo mai che cosa sia avvenuto di nostro figlio ! Mi sen- 
tivo in preda alia disperazione. Dopo alcuni giorni di depreSsione morale

256



DI ALCUNE VARIEXA, ECC. 2 5 7

tremenda, mi ripresi, e dichiarai di voler tornare al camposanto di Dieppe. 
Era un’idea fiss'a. Mio marito cercava dissuadermi, osservandomi giustissi- 
mamente che nulla avendo trovato quando nel camposanto si trovavano 
i corpi dei caduti, nulla potevamo sperare di rinvenire ora che nel cam
posanto non vi erano piu corpi. Niente pote convincermi. Visto il mio at- 
teggiamento risoluto, mio marito fini per cedere ed accompagnarmi. Par- 
timmo il primo giorno di settembre.

Ci recammo direttamente al settore d’ Eix. Ivi domandammo a quale 
data erano state rimosse le salme. L ’ufficiale, consultando il registro, ri- 
spose: « L ’operazione ha durato cinque giomi (vi erano n o  corpi): dal 20 
al 25 maggio ». Ora quest’ultima data era precisamente la data della mia 
visions.1 Guardai mio marito; poiche fortunatamente lo avevo informato di 
tutto. Tale coincidenza di data turbo l’animo di entrambi. Partimmo per re- 
carci al camposanto, il quale distava cinque chilometri.

Durante il viaggio io pensavo che mio marito aveva purtroppo ragione: 
Che cosa andavamo a cercare in un cimitero senza salme ? Pervenuti a destino, 
io dissi agli uomini di scavare in un cratere d’obice, pensando che proba- 
bilmente nessuno aveva cercato corpi in quel punto. Si rinvenne un paio 
di occhiali da aviatore. Ripresi coraggio: senza dubbio un aviatore era 
stato seppellito in quel punto. Si continuo a scavare. Nulla, assolutamente 
nulla. Alla fine, un piccolo soldato molto intelligente prese la pianta del 
cimitero e ne segui scrupolosamente le indicazioni. Si arrivo cosi ad una 
fossa vuota, dove si rinvenne un largo pezzo di pelliccia, che io riconobbi 
subito. Poi si rinvennero guanti, e frammenti di bretelle in seta viola... 
Non c’era piu dubbio: mio figlio era stato sepolto in quel punto! Doman- 
dai: «Dove 1’avete portato ? » Nel cimitero tedesco, sotto la rubrica di 
< sconosciuto », con una croce nera stil tumulo. Immediatamente, senza 
porre indugio, io volli recarmi sul posto: non volevo che mio figlio rima- 
nesse in camposanto tedesco. Ma l’ufficiale vi si rifiuto osservando che non 
poteva assumersi la responsabilit& di far disseppellire salme chiuse in bare. 
« E poi — aggiunse — com’e possibile sperare di ritrovare colui che si 
cerca, dal momento che nel cimitero tedesco si contengono 2000 tombe ? » 
Proprio vero: ne convenivo anch’ io; ma ero piu che mai risoluta a ten- 
tare ugualmente. Tornammo a Verdun, lontano 18 chilometri, e doman
dammo del comandante il servizio dei sepolcri. Dopo una lunga discus- 
sione, e di fronte al nostro atteggiamento risoluto e minaccioso, egli ce- 
dette, concedendo 1’autorizzazione d’ iniziare le ricerche.

Il domani, alle cinque del mattino, noi eravamo sul posto, con 9 uo
mini e parecchi soldati. A mezzogiorno si erano scoperchiate 20 bare, senza 
risultati. Gli uomini si recarono a colazione; noi rimanemmo sul posto de- 
solati ed aflranti, poiche si cominciava a perdere ogni speranza e I’ idea 
di lasciare la salma di nostro figlio in un camposanto tedesco, ci faceva 
disperare; allorche, improvvisaroente mi balend alia mente il ricordo della 
mia visione. Con essa un raggio di luce rivelatrice mi traversd la mente, 
ed esclamai: « Ma si, noi lo troveremo. Egli giace tra un russo ed un te
desco. Nel cimitero di Dieppe eravi un russo. Andiamo a cercare il russo ».

Gli uomini ritornano e si riraettono al lavoro. Nel frattempo noi cer- 
chiamo il tumulo del soldato russo. Di tratto in tratto siamo obbligati a
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tomare indietro per la verifica di ogni bara scoperchiata; cio che ritarda 
raolto le nostre ricerche. Alle ore 4, finalmente, io scopro il tumulo del 
soldato russo. Alla sua sinistra si trova la tomba di un ignoto, e alia sini- 
nistra dell’ ignoto si trova un soldato tedesco. Ogni dubbio svanisce dall’ a- 
nimo mio: il soldato ignoto e mio figlio. Io Io sento: ne sono sicura. II 
badile rimuove le zolle... E lu i! II povero scheletro del figlio mio era an- 
cora avvolto nella sua pelliccia... Apparvero brandelli delle sue bretelle di 
seta viola... Ma sopratutto io lo riconobbi dai denti... Avevano scoper- 
chiato 42 bare. Ve n’erano 1 io provenienti dal cimitero di Dieppe, e in 
tutto 2000, provenienti da diverse regioni! Senza la mia visione, si avrebbe 
dovuto rinunciare a qualsiasi ricerca !

Tutto cio non e forse meraviglioso ? II mio adorato ragazzo non ha vo* 
luto rimanere in quel cimitero; non ha voluto vedermi oppressa da questo 
dolore in soprappiu; ed e venuto in mio soccorso, trasfondendo in me I’e- 
nergia necessaria per vincere tutte le difiicolta, per sormontare tutti gli 
ostacoli e raggiungere la meta. Inoltre, ora mi sento calma e rassegnata, 
poiche so di certa scienza ch’egli vive, ch’egli mi vede. Ma cio che nella mia 
visione trovo di piu straordinario, e l’apparizione dei due giovani soldati: 
i volti da me visti erano indubbiamente i loro volti, le loro sembianze da 
vivi. Come sarei felice — o illustre maestro — di apprendere da voi come 
tutto cio possa realizzarsi! Io penso continuamente alia visione avuta, e 
quando vi penso ne sono piu che mai stupita e impressionata.

Mio marito, gli amici miei testificheranno certamente in merito alia scru- 
polosa esattezza della mia relazione... » (Firmata: Mad. A. Clarinval).

Seguono le  testim onianze del m arito della relatrice, m aggiore in 
ritiro : del dottore V ercoutre, della B aron essa D e Bournat, del s i
gnor J .  D um aillet, e del signor Barb ier. Qui non riportero che un 
brano della  testim onianza del m arito. E g li  s c r iv e :

< La scoperta della salma di nostro figlio avvenne per una circostanza 
prowidenziale: senza la visione di mia moglie, io testifico che sarebbe stato 
assolutamente impossibile di ritrovarla... Testifico inoltre in merito alia 
scrupolosa esattezza della narrazione, aggiungendo che mia moglie e di un 
temperamento calmo e ponderato, e apparve sempre cosi normale in ogni 
suo ragionamento, ch’ io confesso di essere rimasto mol to impressionato al- 
lorche mi racconto di avere avuta una visione durata due ore. E il fatto e 
maggiormente notevole in quanto essa non fu mai soggetta ad allucinazioni, 
e in tutta la sua vita — vale a dire in 63 anni — non ebbe mai visioni 
di nessuna sorta... » (Firmato: Clarinval, capo battaglione in ritiro).

D ai commenti del Flam m arion, to lgo  questi brani essen zia li:

I coniugi Clarinval vennero a visitarmi onde espormi personalmente le 
loro impressioni ed osservazioni. Si tratta pertanto di una inchiesta, la quale 
venne compiuta in base a metodi in uso per le indagini astronoraichc, me- 
teorologiche, gcologiche, istoriche: ed e quindi uno studio rigorosamente 
scientifico che qui si espone ai lettori. Niun dubbio puo sussistere circa
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I ’autenticita della visione riferita, e 1’ importanza decisiva ch’essa ebbe nel 
ritrovamento del corpo del giovane aviatore; e noi ben comprendiamo quale 
consolazipne ne derivo per una madre ed un padre affranti dal dolore...

Senza dubbio, noi non siamo ancora interamente soddisfatti. Vorremmo 
saperne di piu, e ci domandiamo perplessi perche quel simbolismo nel la 
visione; perche quell’apparizione enigmatica del figlio in mezzo a unrusso 
e un tedesco. A noi sembra che sarebbe stato piu semplice se Renato Cla- 
rinval avesse informato direttamente sua madre ch’egli era stato ucciso il 
2 settembre, ed era stato seppellito in tale punto del tal cimitero.

Inoltre, si potrebbe anche presupporre che la signora Clarinval, avendo 
costantemente l’ animo teso verso la memoria del figlio, abbia finito per de- 
terminare in se stessa I’emergenza temporanea della facolti di cveggenza»; 
o, piu precisamente, della facolta di conoscere cio che avveniva a distanza; 
e noi potremmo altresi presumere che tale conoscenza siasi concretizzata nella 
-obbiettivazione di una scena vivente, consistente nell’apparizione di suo figlio 
in mezzo a un Russo e a un Tedesco. Senonche, a questo punto sorge la do- 
nianda: Perche, in tal caso, non ha essa visualizzato la realta? Ho gia 
pubblicato tanti esempi di visualizzazioni reali di ambiente a distanza, che 
una simile interpretazione dei fatti nel caso esposto, appare assai discutibile, 
nonche mo I to meno verosimile dell’azione psichica diretta del defunto.

Queste ultime perp lessita del Flam m arion circa l’orig ine presu- 
m ibilm ente « anim ica » della visione in esam e, vennero espresse 

in term ini assai piu esp liciti da M r. H uber W ales, il quale ana- 
lizzo il caso nel « Jo u rn al of the S . P . R .  » (vol. X X ,  p. 347). 
E g li  sc r iv e :

Secondo me, il lato debole del caso pubblicato dal Flammarion, deve 
rintracciarsi nel fatto che l’ informazione rivelata dalla visione si riferiva a un 
incidente occorso dopo la morte del presunto spirito comunicante. Ne de- 
riva che se noi consideriamo il defunto quale autore della visione, in tal 
caso non solo veniamo a sottintendere ch’egli sia sopravvissuto alia morte, 
ma ch’egli, nella nuova esistenza, risulti altresi fornito di facolta chiaro- 
veggenti. Date circostanze simili, la dottrina della parsimonia nella ricerca 
delle cause, esige che si accordi la preferenza all’ipotesi per cui si presume 
un fenomeno di chiaroveggenza da parte del -percipiente vivo. Gia si com- 
prende che se noi sopravviviamo alia morte, probabilmente saremo anche 
fomiti di facolta di osservazione del mondo fisico di gran lunga superiori 
a quelle possedute da viventi; senonche tale in ferenza presuppone che siasi 
compiuto un altro passo avanti nella cognizione dell’esistenza spirituale; 
vale a dire che nel caso nostro, cio equivale a sovrapporre una ipotesi a 
un’altra ipotesi, mentre rimane ancora da provare la sopravvivenza.

Com incio col discutere l’obbiezione di M . H uber W ales, visto  
ch e  cosi com portandom i, rispondo altresi a quella del Flam m arion.

I.e  argom entazioni del critico in discorso, rivestono di per se 
stesse  apparenza di obbiezioni legittim e, com e avvien e per tante
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a ltre  con sim ili, le q u ali, nondim eno, cessan o  d a ll’ ap p a rir  tali a l- 

lo rch e si so ttopongon o i fatti a lia  g ra n d e  p ro v a  d e ll ’ an alisi com p a- 

ra ta ; p ro v a  ben  poco u tilizzata  d a g li o p p osito ri d e ll’ ipotesi sp iri- 

tica, i quali p re ferisco n o  p ron u n ciare  g iu d iz io  analizzando dei casi 

iso lati.

S ie v i s t o c h e  secon do M r. W a le s , il punto d ebole nel caso  esp osto  

co n siste reb b e  p ro p rio  n ell’ ep iso d io  so stan zia le  in esso  co n ten u to ; 

quello , c io e , del defunto, il q u a le  d ied e p ro v a  di e sse re  a cogn izion e 

di even ti occo rsi dopo la  su a  m orte, e ignorati da tutti i  viventi; ep i-  

so d io  il q u ale  te stifie s  che il defunto  si t ro v a v a  in q u alch e  m odo 

in rap p o rto  p sich ico  con la  p ro p ria  s a lm a ; il che —  o s s e rv a  M r. 

W a le s  —  non risu lta  di p er se in vero sim ile  e in am m issib ile , m a 

p resu p p o n e la  so p ra v v iv e n z a  d ello  sp ir ito  u m an o ; v a le  a d ire , pre- 

sup p on e c io  che co stitu isce  il q u esito  da r iso lv e re .

In tesi generate, r icon osco  p er le g ittim a  q u est ’u ltim a o b b iez io n e ; 

la  q uale , nondim eno, piu non r isu lta  ta le  in tesi particolare; v is to  

che non ap p en a si so tto po n gon o  i casi del g e n e re  qui co n sid era to  

ai p ro cessi d e ll ’an a lis i co m p arata , si r in v e n g o n o  num erosi ep isod i 

i q u ali, da una p arte  risu ltan o  in esp lica b ili con qu alu n q u e ip otesi 

n atu ra listic a , m entre d a ll ’a ltra  con ten gon o  il p artico lare  dei d efu n ti, 

i quali danno p ro v a  di a v e re  a ss is t ito  in isp irito  a i p ro p ri fu n era li, 

o di e sse re  a  co g n iz io n e  d e lle  v icen d e  o cco rse  a lle  p ro p rie  sp o g lie  

m orta li. N on e q u esto  il m om ento di d im o strarlo  in b a se  a  lu n gh i 

p ro cessi di an a lis i c o m p a ra ta ; p e r  cu i m i lim itero  a  rico rd a re  ch e 

nei casi d ianzi r ife r iti s i r in v e n g o n o  g ia  tre in ciden ti d el g e n e r e : 

il p rim o  e  q u e llo  d e llo  « sp ir ito  p icch ia to re  di H y d e s v il le  », il 

q u a le  d im o stra  di r ico rd a re  perfettam ente la  scen a  d ra m m a tica  del 

p ro p rio  se p p e llim e n to ; il secon d o  e  q u e llo  del defunto, il q u a le  r iv e la  

un erro re  in vo lo n ta rio  o cco rso  d u ran te il sep p e llim en to  d e lla  p ro p ria  

sa lm a , e in cu i la  p ro p r ia  p ie tra  se p o lc ra le  ven n e co llo ca ta  su l tu- 

m ulo d i un a l t r o ; il terzo  e q u e llo  d e lla  d efu nta  la  q u a le , a  su a  

vo lta , r iv e la  che una b a ra  e ra  s ta ta  so v ra p p o sta  a lia  p ro p ria  b a ra . 

N ei p rim i due ca s i si t ra tta v a  di even ti occo rsi p oco  d opo la  m orte 

d e g li sp ir it i c o m u n ic a n ti; nel terzo, in vece , si tra tta v a  di un e ven to  

o cco rso  d u e anni d opo. In  b a se  a ll ’ a n a lis i co m p ara ta  di n um erosi 

in c id en ti del g e n e re , si r i le v a  che i d efunti sono q u asi se m p re  

c o n sap evo li d i c io  ch e a v v ie n e  in torno a lle  loro  sa lm e d opo la  

cris i d e lla  m o rte ; m a sicco m e non tard an o  a  d is in tere ssa rs i to ta l- 

m ente d e lle  lo ro  sp o g lie  m ortali, ne d e r iv a  che raram en te  sono 

co n sap evo li d i c io  che a lle  m ed esim e in te rv ie n e  dopo trasco rso  

un d ato  tem po, sa lv o  q uan d o  lo v o g lia n o  ai lo ro  sco p i. T u tto  c io
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s ia  detto  a  tito lo  di sch iarim en to  te o r ic o ; d a l p unto  d i v is ta  r ig o - 

rosam en te  scien tifico , r isu lta  im p ortan te il r ile v a re  ch e nel prim o 

d e g li in c id en ti r ife riti s i cou tiene una c irco stan za  d i fatto  p e r  la  

q u a le  v ie n e  d im o strato  ch e la  re g o la  d ’ in d a g in e  sc ien tifica  in v o ca ta  

d a  M rs. W a le s  non e a p p lic a b ile  a  tutti i c a s i d e l g e n e re  qui co n 

s id e ra te . E g l i  a v e v a  a fferm ato  ch e in s im ili con tingen ze, e  « in 

o m a g g io  a lia  d o ttrin a  d e lla  p arsim o n ia  n e lla  r ic e rc a  d e lle  cau se  », 

d o v e v a s i fa r  cap o  a ll ’ ip o tesi d e lla  « c h ia ro v e g g e n z a  » (in fo rm a di 

« te le ste s ia  ») d a  p arte  d i un p e rc ip ie n te  v iv o . O rb e n e : si e  v is to  

ch e  l’ ip o tesi d e lla  te le ste s ia  d o v e v a  in v e c e  e sc lu d e rsi n e l caso  di 

H y d e sv ille , e c io  in co n seg u en za  d e ll ’e rro re  in cu i cad d e  l ’ en tita  

co m u n ican te  a  p ro p o sito  del lu o g o  d o v e  g ia c e v a n o  le  p ro p rie  o ssa , 

e r ro re  sp ie g a b ilis s im o  con l ’ ip o tesi sp ir it ic a , m a le tte ra lm en te  ine- 

sp lic a b ile  con l ’ in terpretazion e te le ste s ic a  d e i fa tti, v is to  che in tal 

c a so  la  m edium  c h ia ro v e g g e n te  a v re b b e  d o vu to  sc o rg e re  il cad a- 

vere  co la  d o ve  g ia c e v a .

N e co n seg u e  ch e in tesi generate, il m em o rab ile  caso  d i H y d e 

sv ille , d ecre tan d o  ca u sa  v in ta  a ll ’ ipotesi sp ir it ic a  p er uno d e g li ep i- 

so d i incrim inati d a lle  p e rp le ss ita  teorich e di M r. W a le s , v a le  a  

re str in g e re  nei d eb iti lim iti la  p o rta ta  te o ric a  d e lla  re g o la  a  cu i si 

r ife risco n o  le  p e rp le ss ita  s te sse ; e q u esto  e q uan to  m a g g io rm e n te  

im p orta . N on dim en o, an ch e in tesi particolare, si p e rv ie n e  u g u a l-  

m en te a trio n fare  di s iffa tte  p e rp le ss ita , e cio  in b a se  a l l ’ im por- 

tan te  o sserva z io n e  di C am illo  F lam m ario n , ch e le m od alita  con  cu i 

s i  e strin seco  l ’ep iso d io , r isu lta n o  in con trad d iz io n e  con le  m od alita  

con  cu i si estrin secan o  i fenom eni di « te le stes ia  », i q u ali con sisten d o  

in  una < v is io n e  d ire tta  a  d istan za  », p erm ettono al se n s itiv o  d i sc o r

g e r e  o g g e tt i  ed am bien ti lontani al n atu ra le , cosi com e g l i  sco r- 

g e re b b e  con la  v is io n e  del c o r p o ; d im od och e nel caso  nostro , qua- 

lo ra  si fo sse  trattato  d i v is io n e  te le ste s ic a , la  se n s it iv a  a v re b b e  

d o v u to  sc o rg e re  a d istan za la  sa lm a del p ro p rio  f ig lio  e  l ’ ub icaz ion e 

d e l suo tum ulo  nel c a m p o sa n to ; non g ia  so tto sta re  a lia  v is io n e  di tre  

sp iriti d i defunti, ap p arten en ti a  tre  nazioni d iv e rse , i q u a li le  si 

m an ifestaro n o  n e ll’ord in e  in cu i i lo ro  co rp i eran o  s ta ti se p p e llit i, e 

c io  a lio  scop o  ev id e n te  di fo rn ire  a lia  m ad re  una norm a s ic u ra  on d e 

p erven ire  a ll ’ iden tificazion e d e lle  sp o g lie  m orta li d el p ro p rio  fig lio .

I l  F lam m ario n  s i d om an d a a  ta l p ro p o sito , p erch e  il fig lio  non 

s i m an ifesto  a lia  m ad re  p er a u s ilio  d i un fenom eno a u d it iv o  o  p si- 

c o g ra fic o , fo rn en d ole in tal g u is a  i d ati n e ce ssa ri a l rin ven im en to  

d e l p rop rio  tu m u lo ; m a la  so luz ion e d el q u esito  a p p a re  m olto sem - 

p l ic e : se  il fig lio  non lo  fece . c io  s ig n ific a  ch e la  m ad re non p o s-
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sed eva le facolta m edianiche sopradette, laddove possedeva fa -  
colta di « veggen te » ; di cui approfittd il defunto onde fornire le  
informazioni tanto ansiosam ente am b ite; com pito ch’eg li disim - 
pegno nel modo piu efficace conseguibile pel tram ite di una vi- 
sione. S i consideri infatti ch’eg li non avrebbe potuto raggiu n gere  
lo scopo facendo apparire dinanzi alia  madre un lem bo del cam- 
posanto m ilitare, in cui tutte le tombe e tutte le croci erano asso- 
lutam ente identiche. L o  raggiu tise  invece m irabilm ente manife- 
standosi a lei insiem e ai due giovan i seppelliti ai propri lati, i qu ali 
appartenendo a nazioni d iverse, aventi tratti caratteristici di razza,. 

fornirono alia  m adre un indice sicuro per gu idarla  nelle ricerche.
Noto che probabilm ente l’apparizione dei tre fantasm i di de- 

funti risulto ad un tempo sim bolica e verid ica : sim bolica in rap- 
porto ai dati da forn ire ; verid ica in rapporto a ll’ intervento spiri- 
tuale dei defunti m an ifesta tis i; circostanza quest’ ultim a di cui la 
veggen te  appare intuitivam ente convinta.

R im an e da far rilevare come anche per il caso esposto, non vi 
sia  la benche m inima possibility di far valere  in qualche modo la 
tanto esaltata ipotesi del « serbatoio cosm ico delle m em orie indi
vidual! ». S i consideri infatti che qui non si tratta di pensieri, d i 
ricordi, di vicende vissute, le quali essendo passate per la  menta- 
lita di un essere vivente, rim angono, per ipotesi, eternam ente re- 
g istrate nel « serbatoio » di cui sopra, di dove i m edium s le rica- 
verebbero. Qui si tratta, invece, di un particolare ignorato da tutti r 
v iv e n t i; vale a dire, di un particolare che non essendo passato per la 
m entalita di alcuno, non poteva trovarsi registrato  da nessuna parte.

Come si vede, questa audace teoria m etafisica in forza della 
quale g li oppositori dell’ ipotesi sp iritica si riprom ettevano di di- 
m ostrare che la prova scientifica della sopravviven za dell’anim a 
era im possibile, risulta invece di un’impotenza dim ostrativa vera- 
mente cospicua. D a ogni parte le sorgono contro incidenti d ’ identi- 
ficazione spiritica, le cui m odalita di cstrinsecazione risultano indi- 
pendenti dall’esistenza o meno di un « serbatoio cosm ico delle m e
morie individuali ».

Noto, inline, che l’ episodio in esame, in cui si tratta de\Yappa~ 
risionc d i un defunto, deve legittim am ente classificarsi tra i casi in 
cui venne identificato un defunto in base a prove specialissim e in- 
dipendcnti dalle so/ite prove d ’identificazione spiritica fondaie su i ta g - 
g u a g li fo rn iti dai comnnicanti intorno alte loro vicende personali.

(Con tin ua) E rn esto  B ozzano .



LA GRANDE ERESIA Dl ORIGENE

Sommario : Origine nella storia della Chiesa. 11 problema del male. L ’ipotesi della 
preesistenza delle anime.

« Dio i  scrnpre innocente ».
P latone.

A d  tnajorem Dei gloriam !

G rande, senza dubbio, era l’eresia sostenuta con incrollabile fede 
da O rigene, pur salutato P ad re della Chiesa sommo (i)  per l’alto 
sapere filosofico e l’onnigena erudizione, oltre che per la sua pro- 
fonda esegesi biblica. II suo reputato libro: P e r i archon, c ioe : D ei 
P rin cipii, ce ne fa am pia testim onianza. E g li ,  a rendersi equa ra- 
gione dei mali fisici e m orali del nostro basso mondo e delle tante 
disuguaglianze native, che sem brano divine ingiustizie, postu lava 
la preesistenza delle anime alia nascita corporea, afferm ando che 
quelle fra esse che peccavano nella v ita  superiore erano m andate 
in espiazione e purgazione sulla terra. P e r  lui le pene erano < me- 
dicinali dell’anima », quindi il peccato originate era individuate, e la 
pena era proporsionale alia  colpa da redim ere. Tutto cio soddisfa- 
ceva  tanto le esigenze della ragione etica, quanto quelle della ra- 
gione filosofica. Pero tale sistem a di Teodicea con un codice di 
penalita rieducativa inter-m ondiale, « ut oderint peccare m ali form idine 
poenae », abbatteva im plicitam ente il domma g ia  stabilito dai canoni 
dei Concilii ecum enici, il quale e un monolito, non un fabbricato 
ideale da potersi disfare e poi rifare sopra altro schem a: esso reca 
scolpito in fronte: semper idem, et ubique /

Non piu quindi la caduta catastrofica di A dam o e per A d am o 
di tutra la sua infinita progenie nei secoli dei secoli a v v e n ire : non 
piu la solidarieta universale nella colpa, e percio con essa la river- 
sib ilita della pena: non piu la necessita dom m atica della R ed en -

(i) S. Girolamo considerava Origene come < il grande maestro della Chiesa dopo gli 
Apostoli, verita che I'ignoranza sola poteva negare, e che egli ben volentieri si addosse- 
rebbe tutte le calunnie lanciate contro di lui, purchi esso Girolamo potesse avere la sua 
scienza profonda delle Scritture ».
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zione p e r  o p e ra  e sp ia to ria  e m erito ria  d el satiguinis pretiosi sp arso  

in m undi pretium  nel M istero  au g u sto  trascen d en ta le  d e lla  T e a n d ria  

d i C risto , sen za  la  q u ale

c ... II misero 
Figliuol del fallo primo 
Dal di che una ineffabile 
Ira promessa all’imo 
D’ogni malor gravollo,
Onde il superbo collo 
Piu non potea levar »,

sa reb b e  rim asto  etern am en te  irred en to  n e lla  non sua co lp a  ad am ica, 

red im ib ile  so lo  m erce l’o locau sto  vo lo n ta rio  a  D io  d i un su o  pro- 
sopo u m a n ato : gloriosi corporis M ysterium  d el Pange lin g u a/

L ’o rig e n ism o  a v re b b e  d ato  a ltro  co rso  a lia  C ris to fa n ia  su lla  

te rra  in un sen so  c io e  ben  d iv e rso , se  non o p p o sto : ch e tra tta v a s i 

p er O rig en e  di auto-redenzione sp ir itu a le  di c iascu n o  d a  co lp a  pre- 

natale  p ro p ria  in d iv id uate , so ltan to  a g g iu n to v i il carism a m irifico  

di un gra n d e  M essia  d iv in o  e T a u m a tu rg o  e c ce lso , G e su  di N a 

zareth .
** *

V e ro  e che la  ra g io n e  um ana, la  q u a le  a v re b b e  ben a cc o lta  la  

teo ria  o rig en ica , tro v a  da o b b iettare  contro  q u e lla  orm ai o r to d o ssa : 

che non si com p ren d e affatto  com e i non-nati, e so ltanto  n ascituri 

da A d a m o  —  esisten ti s i in mente D ei, m a non certam en te  in se- 
mine adam ico! —  p otevan o , secon d o g iu stiz ia , essere  ch iam ati cor- 

resp o n sab ili col loro p ro g e n ito re  rem oto di una co lp a  non potuta 

nonche com m ettere , n eppure p e n s a r e ! Q uesto  non solo  in g iu sto , e 

irraz ion ale , anzi con troraz ion ale... A n c h e  S .  A g o s t in o  eb b e  a rico- 

n oscere che « Sub Deo justo, m iser esse quispiam , n isi m ereaiur, non 
potest *, O ra  un non-ente non pud m eritare  niente. C o si, senza ne 

v o le r lo , ne ad d arsen e , A g o s t in o  si co n fessav a , into corde, orig e- 

n ista  in co sc ien te ! S a re b b e  il caso  d el V irg il io  D a n tesco  * che 

fu rib e llan te  a lia  sua tegge » (di D io  cioe) p rim a d i e sse re  nata q u ella  

di C risto , e sen za che g l i  fo sse  nota q u e lla  di M o se !

*
* ★

M a qui, fa  notare il m aestro  in D iv in ita , o ss ia  il teo lo g o , ab- 

b iam o a  fare , non co lla  p etteg o la  ra g io n e  um ana, s ib b e n e  co lla  

F ed e  rive la ta , la quale  non ha il d iritto  di com p ren d ere  quel che
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com prendere non pud, ma solo il dovere di credere. S e  no, quale 
sarebbe mai il m erito superiore della F ed e? S i com prende che non 
le spetta di com prendere. Tertu lliano l ’ha detto g ia :  Credo quia 
absurdum : se non fosse Yassurdo, logico  ed etico insiem e, non vi 
sarebbe la necessita doverosa del Credo', basterebbe 1' Intelligo senza 
nessun merito.

A i non-credenti, B iag io  P ascal per indurli alia  F ed e  in cu lcava : 
Abetissez - vous: e v o le v a d ir e : astenetevi dal pensare, chd pensate t  
dubitare. R iconosciuto  il M istero, il D om m a lo sancisce, e lo con- 
sacra. I l  m istero e una nebulosa m etafisica irresolubile dal tele- 
scopio della R ag io n e . Percid Dogm a Veritas est, e Sola Fides sufficit, 
canta l'inno eucaristico di S . Tom aso d’A quino.

*
* *

In conseguenza O rigene, che poteva aver ragione innanzi alia  
R ag io n e , ebbe torto innanzi alia F ed e  del D o g m a: il suo assiom a 
etico fu percid condannato, ju r e  ac merito, come un mostro di pra- 
v ita  ereticale in odio alia  R ive laz io n e  Paraclitea dei C o n c ilii! — 
D ura le x , sed lex ', e quindi: Causa finita est nunc el semper, com e res 

judicata  /
*

* *

E d  ora la  parola della lib era  critica al libero credente sopra 
O rigene e l’O rigenism o, tanto incom preso, e percio mal giudicato, 
ed ingiustam ente reietto.

O rigene, intelletto sovrano e cuore evangelico , apo logista  di 
G esu  contro g li attacchi sofistici del pagano Celso, prendendo ad  
literam  l’ en erg ica m etafora di C ris to : Beati qu i se castraverunt propter 
regnum  coelomm, si m utilo nel corpo, e vero, m a tanto piu serbo 
intera ed intatta la  feconda v ir ilit i della m ente, m entre trionfava 
Yeunruhismo volontario intellettuale intorno e  sopra lui, pur m aestro 
ai m aestri del suo tem po! E g li  inalbero il suo dom m a personate a 
salvezza universale delle anime, im piantando una fede tanto piu 
v itale nei cuori, quanto piu razionale per le menti, rispondente al 
p ro  m eritis unicuique suis della G iustizia immanente ed eterna di 
Dio, G iudice e P ad re  insiem e. I l  d ivino P latone a v e va  g ia  pro- 
clam ato: « D io i  sempre innocente », e non d oveva sem brare piu quello 
vendicativo di Mosd, m a il P ater nosier di G e s u : non quello del 
D ies irae , o dell’ « ira  prom essa » del Manzoni, ma quello dell’awor^ 
infinito, della Prow idenza universale e del perdono finale. B en  a ra 
gione O rigene fu considerato com e il Platone del Cristianesim o na-
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scente per le sue alte vedute nella m etafisica re lig io sa  e per un’e- 
segesi e levata a fiualita di ordine cosm ico. A 1 mito p edagogico , 
ma a lo g ic o , contenuto nel fallo del protoplasto biblico, mito ade- 
guato alia  m entalita prim itiva, ed occorrente ad un’epoca di bimbo- 
crazia, eg li sostitui un sistem a ideologico si, m a anche logico , della  
caduta degli spiriti nella materia per propria deviazione del loro 
libero arb itrio  dal bene universale. L a  terra quindi e un soggiorno 
correzionale, reclusorio per g li uni, o riform atorio, o penitenziario, 
o nosocomio, o anche m anicom io per altri, a seconda la natura pa- 
tologica delle colpe.

L a  sua teorica geniale, e pur razionale, della psicogenesi nella 
incorporazione fisica risolve, in gran  parte, il problem a cosi an- 
goscioso della orig ine del m a le ; problem a che, se rim asto insoluto, 
riesce ateizzante per g l ’ intelletti investigatori, dem oralizzante per 
le coscienze inquiete ed anarchizzante per la societa civ ile .

O rigene intendeva ad assorellare Fede e R a g io n e , per recipro- 
carsi fra loro diritti e bisogni ideali e pratici r isp e tt iv i: eg li vo leva  
essere il pacificatore del duello intestino dell’uomo psichico, che 
e, in uno, pensiero e sentim ento, disarm atido l ’ateo del suo blasfem a, 
e fugando il dubbio amaro dello scettico. L a  preesistenza dell’a- 
nima col suo libero arb itrio  prim a della nascita corporale scagiona 
la D ivin ita  da ogni incolpazione di ingiustizia, di favoritism i, di 
d isuguaglianze a nativitate, e riconcilia la  mente col cuore deH’uomo.

*
* *

U na teologia piu m itica, che m istica, piu antilogica che logica , 
la  quale, pur insegnando che la L e g g e  d ivina e uguale per tutti, 
non ci sa sp iegare come poi e perche n el fatto tutti non siano 
uguali innanzi ad essa L e g g e  sovrana, la quale viene invece smen- 
tita, contradetta ed annullata anche in m ille e m ille m odi, in una 
infinita di casi ed in ogni momento, non puo avere nessuna auto- 
rita reale sul senso morale d eg li uom ini. E ssa  e im potente a  cbiu- 
dere le bocche blasfem e, che con Prudhon proclam ano: D io i  i l  
M ale. L ’addurre l’ argom ento sco lastico : I  fin i d i D io sono im per- 
sc/utabili, e, in tale soggetto  di gravissim o momento, un non-senso 
ed una am ara iron ia! In vece  la Teodicea O rigen ica potrebbe sug- 
ge llare  le bocche blasfem e nel silenzio della m editazione filosofica 
suM'innocenza di D io proclam ata da P latone e reclam ata da O rigene.

L a  preesistenza delle anime, propedeutica necessaria della  
dottrina rincarnazionista, create da D io per/ettissim o, libere e p et-
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fattibilissim e per volonta e m erito proprio, e percio responsabili. 
capaci come di errori, pur di colpe, ed esposte quindi a pene edu- 
catrici e redentrici in mondi purgatoriali, con geom etrica giustizia 
graduatoria, e una teorica illum inatrice del M istero tenebroso del 
M ale, che attrista i buoni, e p egg io ra  i t r is t i!... Un D io, rim asto 
giudeo e divenuto in giunta pessim o C ristiano colla sua grazia 
gratis-data, il Dio- Vasaio del prim o teologo in ordine di tempo e 
del m aggiore teologo in ordine di m erito, S . P ao lo  (1), il quale 
suo D io p lastica a capriccio vast d i onore e vast d'im m ondizia, cioe 
concreando coi corpi anim e elette ed anime infette, sarebbe un mo- 
struoso prototipo d 'iniquita, un despota odioso, che segue il prin- 
cipio del « sic volo, sic ju b eo : slat pro ratione voluntas ». O rigene 
penso a diroccare ab im is fundanicntis un teologism o tanto alcizzante 
colla sua teorica veram ente cristiana, la quale d im ostrava d avvero  
che l’opera di D io e sem pre justificata in semetipsa, e ad un D io  
insano e m alefico, (creatura dell’uomo tanto superbo nella sua im- 
mensa ignoranza!) contrappose il D io  v iven te e il sapiente Crea
tors non meno Ottimo, che Massimo, ognor sem pre presente nella 
nostra coscienza, il D io  giusto  e buono, predicato da C ris to !

E g li  non vo ile  incolpare l’uomo per d iscolpare Dio, calunniato 
dall’ uom o; invece, gu idato dalla sua intuizione sovrana, trovo ra- 
zionale incolpare la Creatura im perfetta e fallib ile, ed irrazionale 
incolpare il Creatore in fallib ile  e perfettissim o, la cui giustizia nel 
mondo m orale, d o veva  equiparare la  sua grandezza nel mondo fisico : 
entram be matem aticam ente perfette.

*
*  *

L a  preesistenza delle anim e, che poteva essere segu ita  da una 
caduta m eritata e salutare nel mondo m ateriale, sottintendeva com e 
corollario la possib ility  delle ricadute pei recid ivi od i m al riabi- 
litati dell’a/ d i la : quindi O rigene v a  annoverato nella lista  d eg li 
antesignani della teorica rincarnazionista, ben legittim am ente: altro 
m erito insigne della sua filosofia re lig iosa  e della  sua etica metafi- 
sica. Cosi eg li ai nascenti dommi della  C hiesa, che intendeva, al 
possibile, razionalizzare e m oralizzare, vo ile  « dare verace fonda* 
mento » edificando un cristianesim o in tutto degno di C r is to !

** *

L a  condanna Conciliare dell’O rigenism o fu postuma\ l ’anatem a 
inconsulto colpi le mute ceneri di quel g igan te  intellettuale della

(1) V . Episioia ai Romani, Cap. ix , vv. 21-22,
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c r is t ia n ita : lu i v iv o  non si oso n ep pu r to ccarlo , che, o ltre  ad a v e re  

se g u a c i num erosi e p ro p u g n a to ri v a lo ro s i nel c lero  ste sso  d e lle  sue 

d ottrin e , com e a v e v a  sap uto  strenuam en te so sten erle  nel m ondo 

cristian o , a v re b b e  sap uto  v itto rio sa m en te  fa r le  v a le re  in un Con- 
sesso ai Padri, e fa r le  dommatizzare e trio n fare  n e lla  m ente e nel 

cu o re  di tu tta  la  c ristia n a  fa m ig lia .

*+ *

E d  ora  che non resta  p iu  n u lla  a  fare , ne a  sp erare  p e l r ig e t-  

tato  O rigen ism o, ci s ia  co n cesso  alm en o rie v o c a re  daU’ im m eritato  

o b lio  la  m em oria del g ra n d e  O rig en e  contro  una ign o m in io sa  in- 

com p ren sion e d ’ in te lletti c iech i v e rso  tan ta  lu ce  di verita morale, 
q u ale  erom pe e s fa v illa  d a ll ’ in segn am en to  d e lla  sua scu o la . E g l i  

fu il V in d ic e  d e lla  G iu stiz ia  in d e fe ttib ile  di D io  v e rso  le  an im e, 

sue  fig liu o le , em anate dal suo seno p atern o  n e ll’am o re e  p e r  l ’ a- 

m ore, e p red estin ate  a lia  g in n a stic a  d e lla  lib e rta  p e r  l'au ton om a 

ev o lu z io n e , in te n siv a  ed esten siv a , d i tutte q u an te  le  sem in ali fa- 

c o lta  su b -c re a tive  d iv in e  in fu se v i d a ll ’ am o rosa lib e ra lita  d el G ra n  

P a d re , evo lu zion e in fin ita n e ll’ infin ito sp ir itu a le .

O nore du nque a ll ’ in v itto  S ap ien te , p a n e g ir is ta  d otto  d e ll ’ edu- 

ca trice  g iu stiz ia  p atern a  di D io , ed  in siem e a sse rto re  co n vin to  del- 

l ’ ed u can d a lib e rta  m ora le  d e llo  S p ir ito  u m a n o : onore a l S a p ie n te  

in com p reso , m ale ap p rezzato , con dann ato  e  non m ai p iu  r ia b ilita to ! 

P e r  lui D io  eterno c i etern a - e D io  P a d re  ci afFratella.

6 dicembre 19 28.
V . Ca v a l u .

1 corp i d ell'an im a.

La natura di Dio e la sola che abbia la proprieta di vivere indipenden- 
temente da qualsiasi materia corporea. L ’anima, invisibile e incorporea di 
sua natura, non puo esistere in nessun luogo materiale senza aver bisogno 
di un corpo appropriate alia natura del luogo stesso. Talvolta I’anima ri- 
veste il suo corpo dopo essersi spogliata di un primo corpo, dapprima ne- 
cessario, poi divenuto inutile : tal’altra essa riveste, sopra il corpo che aveva 
gi&, un altro corpo, migliore, per potersi innalzare a regioni celesti piu pure 
di quelle nelle quali abitava precedentemente. Analogamente l’ uomo che 
giunge in questa vita si sbarazza delle membrane che lo avvolgevano nel 
seno materno, durante la vita uterina; ma prima di liberarsene si e rivestito 
di un corpo necessario per vivere su questa terra.

O r i g e n e .



EPISODI DI UNA MEDIANITA

Iniziamo, con questo numero, la pubblicazione di una monografia sulla 
medianita della signora Giovannina Sberna. II relatore, avv. cav. Salvatore 
Arena di Catania, consorte della medesima, premette alia descrizione dei 
singoli fenomeni la seguente nota biografica e illustrativa.

L a D irezio nk .

L a  s ig .ra  G iovannina Sbern a fu Sebastiano, di 56 anni, nacque 
ad A g ira , ha sposato due volte, ed ha sofferto nella sua v ita  tutti 
i piu g ra v i dolori, fisici e m orali che possono affliggere  l ’umanita.

F isicam en te : ha sofferto il tifo, il vaio lo , il colera, la  perito- 
nite, la polmonite con recidiva, due aborti con grav issim e em or- 
ragie, la spagnuola, e tutte le prim izie delle infinite epidem ie che 
di tanto in tanto attraversano il mondo. M oralm ente: ha visto  spi- 
rare nelle sue braccia tante persone care, fra  cui varii figlioletti di 
tenera eta, e per ultimo, nel 30 m aggio  1922, dovette chiudere g li 
occhi alia nostra unica e santa fig liuola  di 16  anni, che era un mo* 
dello e uno splendore di rarissim a bellezza fisica, e di non comune 
bellezza m orale e intellettuale.

L ’ intelligenza di questa donna e lum inosissim a, e com e tale e 
conosciuta da varii person aggi politici, nonche da d iversi profes- 
sori della nostra U n iversita  di Catania, ove risiediam o da 25 anni. 
H a volonta im periosa e prepotente, tale da rendere difficilissim i, 
e spesso insopportabili, i rapporti della convivenza dom estica, la  
quale e solam ente possibile a lia  dura condizione, di dover sotto- 
stare a tutti g li im perativi del suo modo di pensare e di operare, 
estesi alle piu piccole abitudini della v ita  quotidiana.

Il suo fisico e robusto e resistentissim o. L ’unico difetto orga- 
nico nella vista , la quale, non solo e deficiente, sin dall’eta giova- 
nile della signora, ma e anche differenziata fra  un occhio e l ’altro, 
tanto che le lenti debbono essere scelte con due crista lli di di- 
versa specie e gradazione, che richiedono una studiosa e difficol- 
tosa preparazione.
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Cio prem esso circa le caratteristiche della S ign o ra  in discorso, 
entriam o nell’ accenno som m ario dei fenomeni che essa presenta.

A v v e rto  che a tale riguardo io non ho altra funzione se non 
q uella  del sem plice e scrupoloso relatore, del testim onio oculare od 
auricolare di ciascun episodio. D ’altra parte nessun segreto  abbiam o 
m ai tenuto su ciascuno di essi, avendone, di vo lta  in volta, imme- 
diatam ente informato g li interessati, facendone poi, a ll’ occasione, 
o ggetto  di conversazioni am ichevoli. Tanto che potremmo citare, a 
testim oni, molte personality di Catania, delle quali — ag li studiosi 
che ce ne facessero rich iesta — , potremmo dare l ’ elenco preciso 
e  il recapito.

E d  ora eceo il som m ario dei fenom eni:
i°  V i sono fenomeni puram ente telepatici, durante i quali il 

so ggetto  che sem bra addorm entato, o che e caduto in trance o ca- 
talessi, si trasferisce in altri luoghi e assiste ag li avvenim enti che 
iv i si svolgono. C o si: ha v isto  lo svo lgersi di una grandinata in 
un paese lontano, la partenza di un chirurgo che d oveva andare 
a  fare un’operazione a T ro itia ; l’ incontro di un nipote con una sua 
fidanzata e il regalo  che le p o rg e v a ; il letto di un U fficiale am- 
m alato in un O spedale da Campo, e lo stato preciso di salute del 
d e g e n te ; la cattura e la prigion ia di un altro U fficiale al tempo del- 
l ’ultim a gu erra ; la morte di una giovinetta  di 18  anni, e l’uscita 
d e ll’anim a dal corpo della m orente; la  cam era ardente dove fu de- 
posta, appena avvenuto il decesso, verso  le ore due del mattino, 
la salm a del principe M anganelli. E  molti altri episodi che riferi- 
remo in segu ito  con tutti i loro particolari.

2° V i sono fenomeni in cui il suo spirito, presum ibilm ente 
staccato dal corpo inerte, conferisce con anime di trapassati, a- 
nim e che si presentano nella form a um ana e con abiti speciali, e le 
cui comunicazioni non solo sono m olto interessanti, ma, quel che 
piu monta, di una precisione m eravig liosa, che si riscontrano, pqi, 
esatte e veritiere, nel controllo di tutti i piu piccoli particolari.

N ell'uno e nell’altro caso, i fenomeni sono naturali e spontanei, 
mai provocati da alcun fatto volontario, o di autosuggestione, o 
di suggestione. Qualche vo lta i fenomeni sono preceduti da bisogno 
sm anioso di lunghissim e p asseggiate , senza meta fissa o determ inata 
(autom atism o am bulatorio).

Il fenomeno si svo lge  sem pre con la  trance, durante la quale il 
soggetto  soffre molto, spasim a convulsivam ente, ed em ette rep li- 
cali lamenti sensibili e visib ili a me che le sono abitualm ente vicino. 
L a  respirazione e aflrettata e affannosa, e non saprei se e quali mo-
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dificazioni sub isca la funzione del suo cuore, perche mi sono sem pre 
astenuto dal toccarla, o dal d isturbarla, durante lo svolgim ento del 
fenomeno. S i sv e g lia  in preda a forte esaurim ento nervoso, che dura 
uno o due giorni, e specialm ente ha freddo, perche perde una gran- 
d issim a quantita di calore. A 1 r isveg lio  sono costretto a  procurarle 
bibite, caldissim e o alcooliche com e caffe e cognac, ed anche a pre- 
pararle  bottig lie  di acqua bollente da accostarle alle  gam be, alle 
braccia, o al petto, per farle riprendere (cio che richiede circa una 
mezz’ora) il calore naturale che a v e v a  perduto. L a  sua m em oria e 
precisa dopo il risveg lio , ed essa racconta g li episodi in tutti i loro 
particolari, e ne serba poi sem pre il ricordo.

C a so  I. — Parlerem o, nel presente num ero, dei fenomeni piu 
sem plici, che comunemente vengono denom inati di « v ista  a di
stanza » o telepatia sem plice, ma, che, nel nostro caso, nulla hanno 
di comune con la visione lontana, essendosi evidentem ente il sog- 
getto, trasferito sui luoghi di cui racconta.

Un giorno, dell’aprile 19 13 , verso le ore 13 , mia moglie era intenta a 
cucinare il nostro solito desinare meridiano, quando fu assalita da un im- 
provviso invincibile malessere. Cioe: intorpidimento generale, confusione di 
idee, bisogno di sdraiarsi sul letto e di chiudere gli occhi. Abbandonata la 
cucina, si lascio cadere sul letto disfatto, e perdette, in pochi attimi, la 
coscienza: era la /ranee. Dopo circa 20 minuti si desto da sola, e riferi 
quello che aveva veduto:

Era stata in via Garibaldi, a quasi un terzo dalla via, partendo da piazza 
Duomo, e aveva visto il nipote, Alcibiade Macaluso, figlio di una sua so- 
rella, il quale, entrando in una oreficeria di fronte, aveva fatto acquisto di 
una collanina d’oro, a catenella, nel cui mezzo pendeva una medaglietta 
come quella di una madonnina. Pago l’ importo, in L. 12,50, mediante un 
biglietto da L. 10, una moneta da L. 2, e il resto in spiccioli, ed usci a 
passo svelto dirigendosi per la via Manzoni, e quindi a piazza Stesicoro e 
via S. Euplio, dove stavano le scuole Normali Femminili. A quel punto, 
1’Alcibiade, incontro una signorina', che pareva aspettarlo, e che teneva dei 
libri sotto l’ ascella. Tra i due si svolse una cordialissima, per quanto breve, 
conversazione, la quale si chiuse con I’offerta, che fece l’Alcibiade, alia 
simpatica studentessa che ringraziava sorridendo, della collanina che, gentil- 
mente, egli stesso le lego al polso.

A questo punto la trance era finita, e la paziente si riebbe, provando 
un gran senso di stanchezza e di malessere per lo sforzo subito. Erano tra- 
scorsi circa dodici minuti, dalla trance, quando una bussata si udi alia nostra 
porta. La porta venne aperta ed entrava sorridente in casa lo stesso nipote, 
Alcibiade, che veniva a farci visita. Un moto nervoso accese le fibre della 
veggente, la quale, tratto per mano il nipote in un angolo della stanza at- 
tigua, lo interrogo, pregandolo vivamente di dire tutta la verita, e non na- 
sconderle nulla.
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E cosi l ’ interrogo:
— E vero che sci stato, circa tre minuti addietro, in via Garibaldi, e vi 

hai comprato, per L. 12 ,50, una collanina d’oro con un ciondoletto, che 
hai pagato con un biglietto da L. io, un pezzo da L. 2 e 50 centesimi 
spiccioli ?

Gli occhi della zia sfavillavano e dimostravano la certezza di quanto essa 
aftermava. E il nipote emozionato rispondeva:

— Si, zia, e verissimo, ma come Thai potuto vedere, dove eri.seionon 
t’ ho visto per nulla?

Rispondi ancora:
— E vero che hai traversato la via Manzoni, e poi piazza Stesicoro, e poi 

il principio di via S. Euplio, dove hai incontraio la studentessa bruna, ro- 
busta, che teneva i libri sotto il braccio?

— Si, zia, e proprio vero.
E  vero che avete parlato tanto affabilmente, e infine le hai collocato, 

con le tue mani, al polso, la catenella con ciondolo?
— Si, si, e preciso — Matu come mi hai potuto vedere, se ho avuto appena 

il tempo di venire a gran passo fino a qui dove ti trovo in veste da camera ?
— Ti ho visto nel sogno, e t’ ho seguito passo per passo; dopo mi sono 

svegliata, e ho raccontato il tutto a mio marito, col quale pensavo di ve- 
nirti a cercare per avere la conferma di quanto avevo veduto.

La conferma non poteva essere piu precisa e piu istantanea; il caso 
aveva voluto favorire la controprova in una maniera cosi improvvisa e cosi 
categorica.

Il povero Alcibiade non e piu fra i vivi. Nel 1916, dopo pochi giorni 
che si trovava al fronte come sottotenente, ebbe traforato il petto da una 
palla e vi lascio la vita, raccomandando, negli ultimi momenti, la sua bel- 
l ’anima a Dio, mentre stringeva un crocifisso tra le mani.

Poicbe abbiamo parlato di lui accenniamo al seguito che lo riguarda. 
Quando la guerra fu finita, e noi, da Roma (dove ero stato Ufficiale al Mi
nister© della Guerra, Direzione Generale Leva e Truppa) ci trasferimmo a 
Catania, una notte, mia moglie, ebbe una delle solite trance: e il suo spi- 
rito, staccatosi dal suo corpo, vago lontano, lontano, su monti e valli che 
essa non conosceva e che non aveva mai neanco immaginato. In quei luoghi 
erano diverse sepolture di morti in guerra, e, davanti ad una di esse, scorse 
il corpo del nipote Alcibiade, in veste di ufficiale, che serio e sorridente si 
pianto sulPattcnti, e portando la mano dcstra alia visiera fece alia zia il 
saluto militare.

— Cosa fai tu qui, domando quella?
— Faccio la guardia al mio corpo, rispcse il nipote. E  ti ringrazio assai

della tua visita.
— Ma perche non te ne vieni a casa dove tua madre ti attende ?
— Non ti curar di me, ma guarda e passa.
Il dialogo non ebbe seguito, la trance era durata piu del consueto e 

lo spirito errante rientro in quel corpo inerte, assiderato, stanco, ed esau- 
rito, pel lungo sforzo. Dovetti adoperare i soliti cordiali per farla ritor- 
nare alio stato normale e per farmi narrare quello che aveva visto du
rante la sua * trance*.
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Caso  II . — L a  p ro va decisiva della facoltii sovranorm ale del 
nostro so ggetto  e data dal seguente episodio, il quale non e il 
solo del suo genere e deve indurre a profonde m editazioni anche 
g li increduli piu ostinati.

Era una notte di mercoledi, verso I’anno 1920, circa le ore quattro del 
mattino (di fitto inverno), quando la signora cadde in una «trance* gravis- 
sima. Un lamento debole, debole, ma ripetuto, mi sveglio, e la vidi dibat- 
tersi a denti stretti, in preda a un fremito nervoso. Non la toccai, e attesi 
a lungo, circa un’ora (a meno che la mia impazienza non mi abbia ingan- 
nato). Finalmente essa rientr6 in se, assiderata dal treddo, come se uscisse 
da un bagno ghiacciato. Cafle caldo e cognac, per lo stomaco, acqua bol- 
lente in bottiglia, per le braccia e le gambe. La mia fatica dura piu di 
un’ ora. Cessati i disturbi, ripreso il calore e la tranquillita, l’ interrogo su 
quello che ha veduto, perche, in base a un’esperienza decennale, so che 
essa deve aver veduto.

E mi racconta:
Sono uscita fuori di casa, e ho visto la strada che facevo perche c ’era 

la hnestra socchiusa e sono uscita dalla fessura. Giunsi in Piazza Palestro, 
all’angolo che va per via Acquicella (e al nostro Cimitero), ed ivi mi fermai. 
Un bell’uomo, awolto in una tunica bianca, ad uso di mantello con le ma- 
niche, era li vicino e mi si appresso d’un tratto dicendomi:

— Egregia Signora, io ero qu& ad aspettarla, per pregarla di un favore 
che solo Lei mi puo fare e che spero non mi vorra negare.

— Lo riconobbi subito; era il Ministro M., detunto fin dal 1914 (i)a) 
quale ero legata da riconoscenza per I’ aiuto datomi nella concessione di 
una pensione di grazia, verso il 1904, e a lui risposi con molta cordiality;

— Ma si figuri, Eccellenza, se io posso servirla, saro ben lieta di ren- 
derle qualsiasi servizio.

— La prego — replied il Ministro — di andare al piu presto da mio 
fratello D. e dirgli, a nome mio, che si guardi bene dal firmare quel con- 
tratto d’acquisto di miniera che gli hanno proposto in questi giorai perche 
sarebbe per lui un vero disastro economico e morale. Ma la prego di non 
dimenticarsi, di andare, e mi raccomando assai.

Dopo cio il soggetto era < rientrato a casa >.
L ’ indomani era giovedi, e ragionammo alquanto per decidere se si do* 

veva, o non si doveva, andare dal fratello del Ministro, a fare la suddetta 
ambasiata, e dopo lungo esame prevalse in noi questa considerazione negativa:

Se il fatto non e vero, se del progettato acquisto di miniera non ce 
nulla di nulla, saremmo presi per visionarii e ciarlatani. E  se anche il fatto 
fosse vero, preciso e reale, chi sa che 1’Onorevole non dovesse supporre che 
un concorrente occulto abbia ispirato la nostra mossa per farlo desistere dal 
suo intendimento? E  tra il si e il no, ci astenemmo dall’ andare a fare la 
nostra ambasceria.

( 1 )  P e r  o v v ie  rag io n i d i d e lica tezz a  si o m ette  il co gn o m e ch e  l ’ A .  h a  v o lu to , t u t ta v ia , 

c o m u n ica re  a l ia  D ire z io n e  ( N . d . R . )

i
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Sopravviene la notte del Venerdi al Sabato, a 48 ore di distanza, ed 
ecco una seconda t trance > prolungata, con uguali fenomeni di assidera- 
mento, di spasimo, e di risveglio.

Domando al soggetto: — Cosa hai visto? Mi risponde:
— Sono stata un’altra volta nella stessa Piazza Palestro, e alio stesso 

angolo di Via Acquicella, e ho riveduto lo stesso Ministro con l ’uguale tu
nica bianca. Ma questa volta il suo volto era turbato, e la sua espressione, 
se non era proprio di rimprovero, era di fermo richiamo per decidermi e con- 
vincermi; egli mi disse:

— Perche, Signora mia, lei non e ancora andata da mio fratello D. ? 
L ’avevo tanto pregata e Lei non si e decisa ad accogliere la mia calda pre- 
ghiera.

— Risposi:
— Senta Eccellenza, non sono andata, perche non so quale accoglienza 

mi potri fare suo fratello.
— No, Signora, mio fratello e persona tanto educata, che le assicuro 

le fara la piu benevole e gentile accoglienza. La prego di andare, e di non 
frapporre piu indugio. Se lei ritarda, il fatto diventa irreparabile, perche 
gli hanno gi& portata la minuta del contratto, scritto a macchina, dentro 
una busta gialla che sta sul suo tavolo. Se lei non si affretta ad avvertirlo, 
fra qualche giorno il contratto potrebbe anche essere firmato.

La dimane ragionammo sul fatto, e priraa delle ore 9 noleggiammo una 
carrozzella che ci condusse al villino dell’Onorevole. Nella sala di aspetto 
c ’erano diversi visitatori, che attendevano il turno dell'udienza, e all’uscita 
di un visitatore, fattosi l’On.le sulla porta per accomiatarlo, ci scorse, e si 
avvicino a noi per salutarci volendo dare la precedenza ad una signora ac- 
compagnata. Ci fece entrare in un altro salotto riservato, ma noi lo pregammo 
di sbrigarsi, prima, degli altri, perche la nostra conversazione sarebbe stata 
intima e lunga. Dopo circa mezz’ ora restammo da soli a solo, e cosi co- 
mincio la nostra conversazione:

— Senta, Onorevole, noi dobbiamo parlarle di un argomento non cu- 
raune, che non si sa se appartenga al sogno, alia telepatia, o ad altri feno- 
meni del genere, e la preghiamo di compatirci se quanto le verremo esponendo 
dovesse essere il frutto di una semplice illusione.

Qui ci fermammo, e l’onorevole ci rispose:
— Dicano pure, qualunque cosa abbiano da comunicarmi non potra che 

arrecarmi piacere, perche, del resto, i fenomeni telepatici sono acquisiti alia 
scienza, la quale non ha saputo ancor pronunziare su di essi la sua ultima 
parola; ma nessun dubbio che i fenomeni esistano e presentino il piu 
grande intercsse.

Incoraggiati da questo cordiale preludio, entrammo a narrare della 
doppia visione, riferendo tutti i piccoli particolari, con 1’aggiunta della spie- 
gazione che il soggetto non subiva per la prima volta simili fenomeni. 
Il volto del nostro interlocutore si faceva di mano a mano piu pallido, e 
mi parve di vedere sul suo viso i segni di una grande commozione. Poi 
cosi riprese:

— Prima di rispondere sull’argomento, mi permetto di rivolger loro 
una domanda:
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— Per una qualsiasi coincidenza, avevano mai sentito parlare, o sem- 
plicemente accennare, al fatto di un affare di compra vendita di miniera 
trattato da me in questi giorni ?

— Sul nostro onore, e sulla nostra coscienza, nulla sapevamo di cio, e 
temevamo anzi che Ella ci giudicasse vittime di un’allucinazione.

— E allora, signori, diro che il fatto e preciso, e la busta gialla di cui 
loro mi hanno parlato e proprio questa. (E cosi dicendo tiro da sotto una 
piccola cartiera la busta che conteneva la minuta del contratto scritto a 
macchina).

Poi aggiunse:
— Mi hanno fatto molte premure per firmarlo, e in cio ha influito non 

poco un segretario della mia casa, il quale voleva persino che la firma avesse 
luogo domani. Io pero era ancora indeciso, non avendo risolto alcuni dubbi, 
e  non so $e fossi addivenuto o meno a firmare. Ma dopo quanto mi hanno 
detto, si comprende bene che il contratto non si firmera p iu ; e le resto, 
egregia signora, molto grato e riconoscente del favore.

( C o n t in u a )  A v v . SALVATORE ARENA.

Fuori dello spazio e del tempo.
Cio che v’e di troppo meraviglioso e quindi d’ incredibile nella chiaroveg- 

genza sonnambolica, sino a tanto che non e stato confermato dal I’ accord o 
unanime di cento specie di testimoni degni della maggior fede ; in que
sta chiaroveggenza cui nulla sfugge di cio che e nascosto, assente, lontano, 
e aoche di cio che ancora dorme nel seno dell’avvenire; tutto perde per 
lo meno la sua inverosimiglianza assoluta quando si voglia considerare che, 
come ho detto spesso, il mondo obbiettivo e un semplice fenomeno cere
brate. L ’ordine di questo mondo, risultante dal la legge e fondato sullo 
spazio, sul tempo e sulla causalita (che sono funzioni del cervello), e, 
fino a un certo punto, messo da banda nella chiaroveggenza sonnambolica. 
Specialmente come conseguenza della dottrina kantiana della idealita dello 
spazio e del tempo, e comprensibile che la cosa in se — dunque cio che vi 
e di solo veramente reale in tutti i fenomeni -  - in quanto e Iiberata da que- 
ste due forme dell’ intelligenza, non conosca alcuna distinzione tra il vicino 
e il lontano, tra il presente, il passato e 1’ avvenire. Quindi le separazioni, 
che hanno per origine queste forme di intuizione, non hanno niente di as- 
soluto e, per il modo di conoscenza del quale si tratta — divenuto essenzial- 
mente diverso per la trasformazione del suo organo — non offrono piu li- 
miti insuperabili. Se, invece, il tempo e lo spazio fossero assolutamente 
reali e rientrassero nell’essenza assoluta delle cose, i doni di veggenza della 
sonnambula, come in generate ogni facolta di vedere lontano o di preve- 
■ dere, sarebbero una meraviglia perfettamente incomprensibile.

SCHOPENHAUKK.



PROBLEMI, IPOTESI, CHIARIMENTI

RINCARNAZIONE
(Cont. e fin e : v. fasc. prec., pag. 229)

A questo punto, a convalida del ragionamento fatto, ci pare opportuno 
citare quanto una autentica autorita del mondo spiritualista pubblica in un 
suo recente volume. Intendo parlare dell’ insigne prof. Bozzano che conta 
al suo attivo ben trentotto anni di indagini metapsichiche. Egli scrive fra 
l’altro: (1).

« Ed ora si domanda che cosa d’altro si potrebbe esigere dalle perso- 
« nalita dei defunti comunicanti onde accoglierne le insistent proteste circa 
« la loro esistenza spirituale indipendente dal medium. DaU’avvento delle 
« indagini metapsichiche ad oggi; le personality dei defunti avevano gia  for- 
« nito tutte le prove d' identificazione personate, dirette e indirette, che mente 
« umana poteva escogitare od esigere; ed ecco che ora si vanno evolgendo 
« altri sistemi nuovissimi di prove inattese ed efficacissime, le quali non fu- 
c rono ideate da viventi, bens't da defunti, i quali essendosi interessati in vita
< alle indagini psichiche, e in conseguenza ben conoscendo quali siano le 
« ipotesi, spesso gratuite, ma pur sempre neutralizzanti, che gli scettici op* 
« pongono all’ ipotesi spiritica, si sforsano d i superarle immaginando sempre 
« nuovi ingegnosissimi sistemi di prove, di cui l’ episodio riferito non e che 
« un esempio tra mille. Io non saprei'davvero che cosa d’altro si potrebbe 
« richiedere dalle personalita dei defunti, onde ammettere la reale presenza
* spirituale; ma, in ogni modo, tutto concorre a dimostrare che i nuovi
< metodi ideati dagli sperimentatori posti < all’altro capo del filo », si an* 
« dranno sempre meglio affinando e moltiplicando, fino al giorno in cui le
< prove cumulative diverranno soverchianti, e sara definitivamente raggiunta
* la certezza scientifica dell’ esistenza c sopravvivenza dell’ anima ».

E  piu sotto:
« A dimostrazione ulteriore dell'ingegnosita con cui g li spiriti dei defunti 

« i quali furono in vita cultori di ricerche metapsichiche, s i sforzano a for- 
« nire sempre nuove prove d'identificazione personate, le quali pervengano a 
« sbaragliare tutte le ipotesi gratuite messe in campo dagli oppositori, m’ in- 
« duco a riferire un altro esempio recente del genere, il quale non appar* 
« ticne piu alia classe delle esperienze sopra riferite». (Corrispondenze in- 
crociate).

E  ancora:
« La personality comunicante ben conoscendo in vita 1’abuso enorme

(l) Ernesto Bozzano: Per la dtfesa Jello  spiritismo, pag. 19 1 ,  192, 198.
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« che si faceva di tale ipotesi, (telepatia tra viventi) immagind dopo morte 
c un sistema di « prove per analogia » intese a neutralizzame git effetti ».

II professor Bozzano sara indulgente se ci siamo presa licenza di sot- 
tolineare alcune frasi del suo testo: lo abbiamo fatto per opportunity a per 
richiamare 1’attenzione di chi legge sul fatto che i trapassati, nelle loro ma- 
nifestazioni metapsichiche, s’ industriano, comunicando con i viventi, a per- 
suaderli, adoperando i mezzi piu ingegnosi, della verita della loro soprav- 
vivenza.

Adunque, indipendentemente da quanto in proposito e stato fino ad oggi 
pubblicato, si puo essere portati a fare un ragionamento molto semplice. I 
fenomeni spiritici come tali, escludendo cioe la eventuality che di tutto si 
tratti fuorche dell’ intervento dei defunti, debbono avere, come effettivamente 
hanno, scopi altamente morali e primo fra tutti quello di dare la convinzione 
ad un moudo tanto scettico e materialista che con la crisi della morte non 
ha luogo una « Fine » bensi ha luogo un « Principio » perche ove cosi non 
fosse non si vede quale altro scopo utile si potrebbe assegnare ai fenomeni 
in parola. Certo non quello di creare, con le tavole giranti, uno svago agli 
sperimentatori che soffrono d’ insonnia. E  allora, pur comprendendo le na- 
turali reticenze dei disincarnati ad informare di tutto quanto costituisce il 
mistero degli spazi, dal raomento che essi sostengono la loro sopravvivenza 
e ne danno la prova nei modi piu impensati, dovrebbero per forza di lo- 
gica, dato che sostengono pure che lo spirito si rincama, dare la prova 
anche di quest’altra loro asserzione. E vero che questa potrebbe essere 
ritenuta un’esigenza eccessiva e di conseguenza si potrebbe giustamente 
obiettare che se le Entita spirituali debbono gia tanto industriarsi per 
convincere della loro sopra-esistenza e vano pretendere che debbano an

che affannarsi ad illuminare e provare agli increduli che il ripetersi delle 
esistenze su uno stesso pianeta non e sol tanto una cosa possibile, ma e una 
pura verita, ma pare a chi scrive non essere questa una esagerata pretesa 
se si tien conto della utility e dell’ importanza che senza alcun dubbio 
avrebbe una simile chiarificazione. E  con cio non si deve intendere aflatto 
che la chiarificazione debba ottenersi attraverso una semplice formula ba- 
sata suite leggi finora conosciute della meccanica o della matematica, perche 
si deve essere perfettamente persuasi che con elementi che sfuggono ad ogni 
controllo non si possono avere dimostrazioni circoscritte da una formula, 
ma si deve pensare sol tanto ad una chiarificazione di carattere prettamente 
spirituale atta a risolvere ogni perplessita ed ogni dubbio.

Qui giunti per riassumere e per concludere siamo indotti a ritenere so- 
stenibile 1’osservazione gia faita in c Luce e Ombra » del mese di agosto s. a. 
e cioe essere probabile che K ’ung-fu-T’ zu, dopo un periodo di 2400 anni, 
non abbia effettuata sul globo terracqueo la sua rincarnazione. Cio non 
deve apparire un’ardita supposizione, perche se la durata di duemilaquattro 
cento anni puo sembrare ai viventi un periodo straordinariamente lungo, 
per il fatto che ai dati di tempo soggettivi si attribuisce un valore assoluto, 
cio, come efficacemente ha chiarito il signor Fedi, non e in realty: e suf- 
ficiente per convincersene fermare per un momento il pensiero a quello che 
per consuetudine si suol chiamare la « eternita » — cioc elemento indefinito 
•e indefinibile — e metterla in relazione al periodo accennato. Tutto k re-
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lativo: tempo e spazio. Anche la nostra Terra che agli occhi mortali sembra 
di una grandezza immensa, sol che si ponga in relazione con l’universo o con 
gli universi, se vuolsi accettare le ultime affermazioni astronomiche, diviene 
di una grandezza molto simile al granello di sabbia. In natura nulla deve 
arrecare stupore e tutto pub ammettersi come possibile, come tutto pub ri- 
tenersi accettabile perche, come ben disse Tommaso d’Aquino « noi siamo 
ben lungi dal conoscere tutto l’ordine della creazione e tutte le sue ener- 
gie » ; alia condizione perb che tutto quanto si crede o si ammette deve 
essere appoggiato dal valore dei fatti, altrimenti si rimane alio stato astratto 
e mai si raggiunge lo stato della pcrfetta conoscenza.

I vecchi testi, che rimangono piuttosto oscuri, non sono a nostro avvisa 
i piu adatti ad essere consultati per apprendere i scgreti delle leggi che go- 
vernano la vita futura e l’ elevazione degli esseri: e alle anime libere dal 
peso della carne che dobbiamo rivolgerci per conoscere, per quello che ci 
e consentito di apprendere, i misteri dell’Infinito.

Riportiamoci pure ai misteri Orfici, appoggiamoci pure agli insegnamenti 
di Proclo e di Porfirio, ma dappoiche ora come allora le anime dei trapas- 
sati si manifcstano in forma umana e si intrattengono con coloro che espe- 
rimentano, chiediamo che ci ripetano i loro insegnamenti e ci procurino le 
djmostrazioni ed il convincimento sul succedersi delle esistenze.

II signor Fedi, al quale chicdo venia se non ho saputo trattare il tema 
con la sua compctenza e col suo valore, potra osservarmi che io ho tenuto 
poco conto di tutto quello che lui ha detto: affatto. Ho accettato in 
pieno tutte lc sue argomcntazioni per sufiragare la ipotesi della rincarna- 
zione, pero non ho saputo considerarle se non come teorie eccellenti, ma 
che pur troppo tali rimangono e ad altro non servono che a chiarire ed 
avvalorare una possibiliia, non a dare una dimostrazione; il che invece sa- 
rebbe lecito attendersi dalle manifestazioni spiritiche.

Ed allora, poiche nella mia ignoranza, non risulta che dalle indagini 
spiritual! siano emerse indicazioni precise tali da allontanare ogni incertezza, 
si puo ancora essere tentati a non trovare nulla di eccezionale che la rin- 
carr.azione non abbia luogo di massima sopra una medesima Sfera, pur non 
escludendo che in casi puramentc eccezionali un’entita spirituale possa, per 
le necessita della propria evoluzione e del proprio perfezionamento oppure 
per un preciso compito assegnato, riprendere la forma somatica in un me- 
desimo pianeta. Oppure, come si disse, si pub essere indotti a non escludere 
la eventualita, del resto ammessa da qualche credenza, che gli spiriti pro- 
cedono al loro perfezionamento ed alia loro ascensione verso « Lo splendor 
della luce eterna e v iva® , rimanendo in forma tiuidica nell’ etere cosmico 
scnza giammai riprendere la forma corporea che e sinonimo di sofierenza 
senza pari, laddove la forma spirituale o lluidica che dir si voglia, man 
mano che intervicne il perfezionamento, altro non sarebbe che un suc
cedersi di letizie, come ci apprendono quelle Entita disincamate che gib 
sono innanzi nella loro evoluzione e che avendo gia raggiunto un certo per- 
fezionamento sembra cadano dalla luce del sublime nelle tenebre degli abissi 
tutte le volte che, sia pure per poclii momenti, il loro perispirito trova modo 
di sostituirsi a quello di un medium.

U mberto B a llesio .
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L ’aramaico parlato dalla estatica Teresa Neumann.

L ’orientalista e papirologo Dott. C. Wessely parlo del fenomeno lingui- 
stico che si presenta in alcune estasi di Teresa Neumann (i), ia fanciulla 
di Konnersreuth nota per le sue stimmate, nell’ultima adunanza della ♦  So- 
cieta Leoniana » di Vienna, associazione scientifica fortemente cattolica, 
alia quale appartengono i piu eminenti dotti, scienziati e scrittori dell’Austria. 
Data la nota importanza della « Societa Leoniana », la relazione del Dottor 
Wessely ha suscitato un grande interesse.

II Dott. Wessely riferisce dunque (vedi Zeitschrift fu r Parapsychologie, 
marzo 1929) che Teresa Neumann ha pronunziato nell’estasi parole strane 
che ad essa stessa sono affatto incomprensibili, ma che risultano apparte- 
nere alia lingua aramaica. Essa le ha udite nelle sue estasi del Venerdi alia 
memoria della Passione di Cristo, ed anche nel pomeriggio in cui si trova 
in uno stato come di semi-trance se ne puo ricordare almeno parzialmente.

11 fenomeno fu osservato e studiato, indipendentemente l’uno dall’altro 
e direttamente sul soggetto, dal Dott. Fritz Gerlich, dal Prof. Wutz, e da 
Giovanni Bauer Professore di filologia semitica all’ Universita di Halle. II 
Dott. Wessely fece notare che la lingua ordinariamente usata da Gesu e nel 
suo ambiente palestinese non era l’ ebraico, ne il greco, bensi I’aramaico 
che pero aveva accolto raolte parole greche. Le parole originali di Gesu 
conservate dai Vangeli sono senza dubbio aramaiche. Ora, nella traduzione 
greca del Nuovo Testamento sono state tramandate in tutto circa sedici pa
role della lingua parlata da Gesu. Purtroppo noi non conosciamo abba- 
stanza le forme di questo dialetto aramaico, bensi solo quelle di dialetti 
affini del tempo prima e dopo Gesu. Anche per gli odierai filologi riesce 
difficile comprendere il particolare linguaggio aramaico dei discorsi di Gesu 
e degli Apostoli. Teresa Neumann poi, e una fanciulla semplice, che non 
ha mai appreso aicuna lingua straniera e sa parlare solo nel suo dialetto 
tedesco. Ora in un intervallo di pausa nella sua estasi, essa narro che un 
uomo aveva soffiato in una tromba e gridato: « Salabu... Jehudaje », parole 
aramaiche per * Crocifisso... Giudei ». Talvolta essa riferisce le parole stra- 
niere su speciale invito, talvolta le interpone spontaneamente nel racconto 
di cio che ha visto o udito nella sua visione. Secondo la sua relazione, il 
traditore Giuda avrebbe salutato Gesu con le parole: •• Schlama Rabbuni», 
aramaico per: « Ti saluto, M aestro*. Quando i discepoli di Gesu videro

(1) Vedi particolareggiate notizie io Luce e Ombra, anno 1928, pag. 135-37 e 235,
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avvicinarsi il traditore. essi indignati e agitati gli domandarono: • Magera 
baisebua gannaba, gannaba magera baisebuba! »: frase che finora i dotti 
non sono riusciti ad interpretare. La parola « magera » pero e una forma 
popolare della parola greca « makaira », che si trova nel Vangelo di Luca 
(22,49) nel passo corrispondente.

Gli sbirri chiedono quindi di « Jeschua Nasarija » (Gesu Nazareno, in 
aramaico). Gesu risponde < Ana » (I'aramaico « io » : in ebraico, sarebbe 
« anochi »). Quindi rivoltosi ai discepoli dice: « Komu ! » (aramaico «orsu!»). 
Mentre Gesu viene condotto prigioniero, il popolo accorre per le strade e 
domanda: « Ma hada? » Frase intelligibile solo in aramaico: « Che cosa 
c’e? » Sulla bocca di Teresa Neumann troviamo anche le parole aramai- 
che e Ela(h)i, Ela(h)i lema schebaktani » (con la a di Ela(h)i muta) cor- 
rispondenti a quelle citate dal Vangelo (Malt. 27,46, Marco 15 ,34 ) « Dio 
mio, Dio mio, perche mi hai abbandonato? ». Essa quindi sente Gesu pro- 
nunziare le parole: < iis-che », le quali in corretto aramaico significano: 
« ho sete ». E notevole che i dotti orientalisti che avevano voluto fare la 
retroversione delle parole di Cristo dal testo evangelico nell’aramaico, ave
vano invece proposto I’ espressione aramaica, pure corretta: « Saehena ». 
Si pone quindi il problema: Dove mai I’estatica ha trovato una parola < as- 
che », inaspettata eppure giusta? E questo un enimma, che non lascia certo 
I’adito ad alcuna ipotesi di suggestione. Seguono le parole di Gesu: « Abba 
schabok lahon » (aramaico per significare: « Padre perdonali! »). Amen, 
amen amarna lach b(j)ani atte emmi b pardesa», (aramaico per: « In ve
rity, in verita io ti dico, oggi tu sarai con me in Paradiso...». « Schalem 
Kolohi! » (aramaico per: * Tutto e compiuto*. « Abba be(t)ada (ch) afkid 
ruchi » (aramaico per: « Padre nelle tue mani io afhdo il mio spirito ».

Si Iratta senza alcun dubbio di genuino aramaico, quale era parlato al 
tempo di Gesu: e questo un fatto che non ammette discussione. La fraseologia 
della narrazione di T. N. e pienamente plausibile nel rapporto grammati- 
cale, e resiste anche nei particolari vittoriosamente a un esame dettagliato. 
E si noti che essa e stata raccolta da persone diverse, indipendentemente 
I’una dall’ altra. L ’ipotesi che si tratti di suggestione operata incosciente- 
mente suli’cstatica dallo specialista in aramaico, Prof. Wutz, cade da se, 
perche anche in assenza di Wutz e prima ancora della conoscenza col Wutz, 
le parole aramaiche erano state udite da altri. E se si invochi in soccorso 
della precedente l’ ipotesi della lettura del pensiero, resta a spiegare come 
mai T . N. pronunzi un periodo giusto, che pero finora agli scienziati era 
rimasto incomprensibile; e come abbia usato una terminologia che gli scien
ziati neppure sospettavano, benche sia riconosciuta corretta. Bisognerebbe 
allora dire che essa leg^a anche pensieri che il Prof. Wutz e gli altri scien
ziati non hanno avuto: cio che e assurdo.

II Dott. Wessely conchiuse la sua relazione affermando che ci troviamo 
dinanzi a qualche cosa di inaudito per I’ innanzi e affatto nuovo.

Un’lnterpretazione del fenomeni di previsione.

Alcuni dei problemi suscitnti dai fenomeni metapsicltici della profezia e 
previsione, della psicometria e telepatia, e dalle facolta che si attribuireb-
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bero ad alcune entity disincarnate di riguardare gli eventi da un angolo 
visuale diverso dal nostro, possono ricevere luce da una teoria esposta da
J .  W. Dunne in un volume: « An Experiment with T im e*, di cui rife- 
risce le linee fondaraentali il < Brotherhood » di aprile.

La teoria presentata dal Dunne col nome di « Time Serialism », o 
« Messa in serie del Tem po*, tende a mostrare che lo spirito umano, 
quando il sonno lo libera dalle pastoie del cervello, e capace di funzionare 
in un campo di tempo assai piu vasto e in molti rispetti differente da 
quello che e ordinariamente sperimentato quando funziona per mezzo del 
cervello. Il metodo usato dal Dunne per allacciare il passato immediato e il 
futuro immediato di eventi che si muovono nel tempo quale a noi e noto, 
e particolarmente interessante. Egli sceglie un avvenimento occorsogli du
rante il giorno, e prima di andare a dormire s’ indugia a ripensarne i det- 
tagli. L ’esperienza gli ha mostrato che in molti casi il suo spirito liberato 
dal controllo del cervello s’ impadronisce dell'avvenimento in questione, e 
ne dispone gli elementi in serie, talora deformandolo in questo processo, 
ina non in modo da renderlo irriconoscibile. Ulteriormente il c sogno» 
procede ad allacciare I’ avvenimento con altri eventi non ancora esistenti nel 
tempo e nello spazio. Cio viene dimostrato dal fatto, che questi eventi rial- 
lacciatisi nella seconda parte del sogno con 1’ avvenimento passato, e dei 
quali egli prende accuratamente nota non appena destatosi, si verificano poi 
entro le 24 ore circa.

II Dunne ha basato su numerosi esperimenti di questo genere la teoria, 
che la percezione che lo spirito ha del tempo, della durata, del movimento 
degli eventi (cioe del movimento dell’uomo attraverso il campo degli eventi), 
differisce radicalmente dal concetto che il cervello si forma di simili fenomeni. 
Egli procede ad elaborare la sua tesi con elementi tolti dalla teoria della 
Relativity, dalla Matematica e dalla Geometria. La previsione e la profezia 
sarebbero, in tale teoria, I’espressione dell’ azione dello spirito in un’altra 
dimensione del campo del tempo.

L. White ha suggerito che la Luce, la Vita, la Coscienza, potrebbero 
essere soggetti al controllo di un denominatore comune: e questo potrebbe 
essere appunto il Tempo, in qualche forma al presente a noi ignota, sia 
esso o no una quarta dimensione: ipotesi che non ci d& un grande aiuto 
a comprendere. Sono *tutte speculazioni, certo, in regioni oscure: ma 
— scrive I’articolista del « Brotherhood » — vi e un’esperienza non punto 
rara, che puo gettare luce sulla teoria di Dunne, queila di simboli veduti 
nel sogno, suscettibili di essere interpretati come anticipazioni abbastanza 
esatte di eventi futuri che si verificano nel tempo e nello spazio, e che ri- 
guardano il sognatore. Sembra che questi, liberato dalle pastoie corporee. 
possa riguardare gli eventi da un angolo visuale diverso da quello in cui 
essi gli accadono quando ritorna soggetto alle tre dimensioni. Queste espe- 
rienze sono comuni a molte persone anche non dotate di speciali facolta 
psichiche.

L ’autore di « Un Esperimento col Tempo » rifiuta di prendere in con- 
siderazione alcuna le spiegazioni dei fatti onirici di sua esperienza, che pos
sono essere fornite dall’Occultismo e dalla Chiaroveggenza: m a— osserva 
l ’ articolista — , gli riuscira difficile di elaborare le sue teorie in modo det-
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tagliato e convincente se egli non prenda in esame casi autentici di espe- 
rienze di Previsione e di Chiaroveggenza fatte con risultati soddisfacenti, e 
dei quali si possiedono relazioni accurate.

G. PlOLI

Morselll e la metapsichica.
Nello scorso fascicolo abbiamo riportato i giudizi di illustri scienziati in- 

torno ad Enrico Morselli, metapsichista, pubblicati in Quademi di Psichia- 
tria, la rivista fondata dallo stesso compianto neuropatologo. In un succes
sive fascicolo (marzo-aprile u. s.) detto periodico pubblica un altro articolo 
commemorativo, redatto da Ugo Cerletti, il quale in merito alia Ricerca, 
cosi si esprime:

• Seinpre nell’ intento — che fu guida di tuttala sua attiviti — di disci- 
plinare la materia psichiatrica e di ricondurre nell’ambito strettamente scien
tific© anche i rami piu facilmente aberranti, scrisse un buon libro sul « Ma- 
gnetismo, Fascinazione e gli stati ipnotici », e un’opera in due volumi dal 
titolo: « Psicologia e spiritismo ». * Riguardo a quest’ultima, gli fu dato 
carico di avere ammesso la realta di fenomeni prodotti da medium di dubbia 
onesta. Ora, e certo che, riguardo al controllo dei medium, e piu facile 
criticare senza occuparsene, che sperimentare. Dobbiam ritenere che, quanto 
meno, sia molto difficile scoprire i famosi trucchi, se scienziati di superiore 
intelligenza — basti nominare, per l’ ltalia, il Lombroso, il Morselli, il Lu- 
ciani, il Bottazzi — dopo aver seriamente sperimentato, han creduto di am- 
mettere la realta di taluni fenomeni medianici. Comunque, senza entrare qui 
nel merito della questione, notiamo che il pronto e fattivo interessamento 
per questi fenomeni d ’eccezione, la franca spregiudicatezza nell’occuparsi di 
un ordine di studi da molti deriso e disprezzato, e l’onesta semplicita con 
cui il Morselli e gli altri su nominati si apprestarono asondare questo campo 
malfido, li accomuna in uno dei lati piu significativi del loro carattere: im- 
menso entusiasmo per il progresso della scienza, superiore elevatezza d’animo 
che li portava piu facilmente a presumere sinrerita anziche a temere in- 
ganni, c, infinc, sereno coraggio di esporre la propria opinione, senza tema 
delle ben prevedibili critiche. Vi e in tutto cid una Sana e fervida giovi- 
nezza di spirito, una illimitata dedizione al culto del vero, che conferiscono 
a queste figure di scienziati quell’aura di semplice umanita e di piena li- 
berta di spirito, per la quale, oltre che ammirarli, noi li abbiamo amati. 
Comunque, prescindendo dal problema della realta di molti fenomeni me
dianici, e significativo il britlante sforzo compiuto dal Morselli per sottrarre 
tutta questa materia alle manipolazioni di mistici, di filosofastri e di dilet
tanti di scienza, e ricondurla, mediante una ingegnosa teoria, sotto le ali 
della fcnomenologia psicologica ».

Tutto ben detto, tutto giusto, magari anche le « manipolazioni di mi
stici, filosofastri e dilettanti di scienza », a patto pero, per conto nostro, 
di una riserva, e cioc che « le ali della fenomenologia psicologica » debbono 
essere considerate molto piu ampie di quelle delineate dal Morselli e dalla 
scuola di cui egli fu l’ interprete e l’amato maestro.

L a  R e d a z i o n e .
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O. L od ge: Pourquoi J e  crois k I’im m ortalite personnelle(i).

Questo libro del Lodge, tradotto ora in francese, non aggiunge, sostan- 
zialmente, nulla di nuovo alia produzione dell’ A . e il maggior valore di 
esso consiste nella rinnovata, esplicita adesione all’ interpretazione spiritua- 
lista della Ricerca Psichica da parte di uno dei piu insigni scienziati del 
mondo, quale e Sir Oliver Lodge, membro della Reale Aceademia di Londra.

II libro e, tuttavia, raccomandabilissimo dal punto di vista della propa
ganda, scritto come e, in istile chiaro, fondato su argomentazioni alia por- 
tata di tutti e confortato, ripeto, dalla autorita di un gran nome.

II Lodge muove dal rilievo che soltanto in questi ultimi tempi, cioe 
qualche secolo dopo Copernico, si puo dire compiuta la grande rivoluzione 
del pensiero umano, nel senso che « tutti ammettono 1’ esistenza di una 
quantita di altri mondi, se non altro dal punto di vista della loro costituzione 
materiale e dei loro moti nello spazio ■».

Se non che, il processo compiuto nel campo astronomico non e stato 
seguito, pari passo, dall’analogo processo nel campo psicologico, che il 
Lodge ritiene inevitabile. Non e giusto che 1’uomo continui ad essere con- 
siderato « come il solo essere intelligente, librato sopra tutti gli altri ». Ep- 
pure, indipendentemente dalle analogie delle leggi cosmiche, le quali deb- 
bono farci inferire che all’universalita fisica corrisponda 1’universalita psi- 
cologica, esistono, su questa medesima terra, delle prove di « fenomeni rari 
e bizzarri», tali da provarci « che questa limitazione della vita alia terra, 
questa mancanza di interesse o di credenza nell’al di la, costituiscono una 
veduta troppo gretta della nostra concezione dell’ universo ». Questi feno
meni sono quelli della Ricerca Psichica. Tanto piu deplorevole e, poi, l’at- 
teggiamento negativo quando esso, in nome della religione o della scienza, 
condanni i tentativi compiuti per approfondire la genesi e la dinamica di tali 
fenomeni. Per suo conto, il Lodge non solo ammette 1’ esistenza dei fatti 
e il dovere, per la scienza e per la religione, di studiarli, ma ne accetta 
l ’ interpretazione spiritualista. E  afferma addirittura:

« L ’evidenza gia accessibile basta a provare che il carattere individuate 
e la memoria persistono; le personality che hanno lasciato questa vita, con- 
tinuano ad esistere con le conoscenze e con l’ esperienze acquisite quaggiu; 
e in date condizioni, parzialmente note, i nostri amici scomparsi possono 
provarci la loro sopravvivenza reale, individuate, personate*. Il)

I l )  P a r i s ,  E d it io n s  M e y e r  1 9 2 9 ,  1 0  f r .
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Le dimostrazioni teoriche, i ragionamenti esposti dal Lodge, a conforto 
della sua tesi, sono, in succinto, quelli fornitici dai maggiori esponenti 
della Ricerca Psichica; troppo noti, quindi, ai lettori di Luce e Ombra per 
sentire la necessita di riassumerli. La parte del libro che potrebbe inte- 
ressarci sarebbe quella delle esperienze personali; ma anche a questo pro- 
posito mold lettori della nostra rivista conoscoDO buona parte di tali esperienze 
attraverso il precedente libro dell'A .: Raymond. Tra i molti fatti che hanno 
potuto indurre nel Lodge la convinzione della sopravvivenza e del possibile 
intervento di entita spirituali nella nostra vita, crediamo opportuno citare, 
nei suoi elementi essenziali, il seguente:

II 6 maggio 19 13 , la consorte del Lodge partecipava nella casa dell’a- 
raica sig.na Clarisse Miles, a una seduta della sig.ra Vera, medium a chia- 
roveggenza intuitiva senza trance. Nulla avvenne che sembrasse interessante; 
ma la sig.ra Lodge, come era sua abitudine, prese qualche appunto che il 
figlio Raimondo, allora vivente, rivide e trascrissc in bella copia.

Risultava da tali appunti che la veggente aveva descritto minutamente una 
casa di campagna, con particolari abbastanza curiosi e inverosimili, tra 
1’altroche tale dimora aveva una porta da chiesa. Questa casa, aggiungeva 
la veggente, « si associera alia vostra vita... e quella che voi abiterete*.

Due anni dopo (1915), scoppia la guerra e il figlio Raimondo muore al 
fronte. Quattro anni dopo (1919) il Lodge lascia il posto di Rettore del- 
1’Universita di Birmingham e si mette alia ricerca di una casa, atta al ri- 
poso. A tale ricerca si interessa Pentita « Raimondo » che comunica per 
mezzo della medium Osborne Leonard. La prima scelta cade sopra una 
casa della citta-giardino di Hampstead-Londra, ma lo spirito di Raimondo 
non si dichiara soddisfatto.

Il 5 luglio 1919 la sig.ra Lodge parte per Vichy (Francia) e durante la 
sua assenza Raimondo comunica reiteratamente questo messaggio: < Dite a 
mia madre di cessare la caccia alia casa. Ne ho trovata una e spero pro- 
curarvela ». In assenza della raoglie, il Lodge si reca a visitare gli amici 
Glenconner nella loro proprieta di Wilsford Manor (14 chilometri a nord 
di Salisbury). II 21 luglio 1919 Lord Glenconner invita 1’ospite a visitare 
una sua proprieta recentemente acquistata, la quale piace al Lodge che 
stringe per essa un contratto d’affitto, e nel 1920 la occupa con la famiglia.

Passa qualche tempo, e un giorno, nel ripassare le carte appartenute al 
figlio Raimondo, il Lodge trova il dimenticatissimo verbale di sette anni 
prima e riscontra, con enorme stupore, che la descrizione di quella casa 
corrisponde assolutamente a quella ora occupata, compreso il particolare 
della < porta da chiesa*. Acquistata la proprieta, tra i restauri eseguiti, il 
Glenconner aveva fatto aggiungere un porticato, adattandovi i battenti della 
porta di un’antica chiesa. Da notate, commenta il Lodge, e che tale porta 
non fu riutilizzata se non dopo la guerra, cioe motto tempo dopo la pre- 
visione o predizione del 19 13. A quest’epoca lo stesso portico non esisteva 
e la casa non era ancora di proprieta della famiglia Glenconner che 1’ac- 
quisto nel settembre 19 15 * .  E  incredibile, fra l’altro, « che l'esistenza di 

•  una casa detcrminata abbia potuto essere preveduta ».
Negli ultimi capitoli, il Lodge tratta il problema dei c metodi di corau- 

nicazione > e ribadisce che « noi troviamo dovunque un sistema di leggi che
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governa l’immenso e 1 "infinitamente piccolo, per cui la terra non costituisce 
un’eccezione >, non solo, ma che « noi cominciamo ad essere costretti ad 
estendere questa concezione cosmica alia sfera della vita e dello spirito

A. B.

L. Margery Bazett: Telepathy and Spirit-communication (t).

Ancora non e stato possibile stabilire una regola per precisare i limiti 
della facolta telepatica. Certo e che le idee passano da una mente all’altra, 
senza che si conosca il loro mezzo di trasmissione, e spesso senza che alcuno 
abbia coscienza di trasmetterle. D'altra parte, vi sono casi dimostrati di 
acquisto di certe notizie delle quali nessuna persona vivente aveva ne po- 
teva avere conoscenza, come le circostanze di una morte solitaria, il luogo 
dove un oggetto si e smarrito, ecc. In tali casi la telepatia & da escludere.

Mettendo da parte i casi chiaramente telepatici e quelli in cui la tele
patia deve essere esclusa, si puo fare una scala di probability telepatica, i 
cui gradi saranno, in rapporto agli esperimenti medianici, i seguenti:

а) Se il medium non vi dice nulla che voi gia non sapeste prima, la 
telepatia non puo essere esclusa, e quindi puo essere invocata a dare spie- 
gazione del fenomeno.

б) Se il medium vi comunica una notizia che voi ignorate affatto, ma 
che riguarda una persona che e in rapporto con voi, non puo escludersi 
che voi siate I’ inconsapevole mezzo di trasmissione della notizia (telepatia a 
tre), per quanto questo caso sia meno ovvio del precedente.

c) Se il medium vi comunica una notizia che qualcuno in qualche 
parte del mondo conosce, senza che questi abbia con voi alcun rapporto, 
si pone laquestione: l’ ipotesi telepatica e in tal caso ancora piu probabile 
di quella della comunicazione spiritica ? £  il senso comune risponde: Se 
noi ammettiamo la realty della sopravvivenza personate, la probability del- 
l ’origine spiritica non e minore di quella dell’origine telepatica.

Se dunque il solo criterio sicuro per giudicare se la comunicazione sia 
spiritica, e che la notizia non possa essere in alcun modo conosciuta, quanto 
meno essa e in un primo tempo riconosciuta tanto maggiore e la probabi
lity della sua origine spiritica. Se al medium, un inquirente che non ha 
avuto prima con esso alcun rapporto, invia solo un nome e una data, senza 
neppure un oggetto che abbia appartenuto al defunto e che serva di aiuto 
psicometrico, certo abbiamo raggiunto I’ultimo grado di precauzione, e se 
la comunicazione e genuina, si ha bene il diritto di far valere l’ ipotesi di in- 
visibili cooperatori.

Questa k in sostanza l’ introduzione che Miss. L. Margery Bazett ha vo- 
luto per il suo volume « Telepathy and Spirit-communication », in cui esa- 
mina criticamente il valore e il significato della propria medianita stessa, 
riferendosi a sei gruppi di casi: (a) In cui essa aveva ricevuto notevoli in- 
formazioni epislolarisul defunto; (6) Scarse inlormazioni; (c) Nome, data di 
morte, parentela dello scrivente; (d) Solo nome e data della morte; (e) Nome 
e data, ma comunicate da terza persona; (/) Nessuna informazione.

Essa c ’ introduce nei segreti della sua esperienza di visione nei vari casi,

( i )  L o n d o n , R id e r  e  C o .,  S c e llin i a /6 .
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che per lei si riducono tutti ad uno, quello del tipo (e), cost schematics- 
mente rappresentato, e qui da noi riassunto.

< Sembra che per formare legami iniziali con gli abitatori del mondo 
degli spiriti, siano necessari spiriti-guide che li rintraccino: ed io mental- 
mente li prego, in anticipo, di volere avvertire 1’ entity it cui nome mi e 
stato inviato, accio sia disposta a soddisfare il desiderio espresso. Cio fatto,
10 dirigo il mio pensiero piu volte nella giornata alia persona di cui conosco
11 noine, cercando di stabilire un legame mentale, se e possibile. Quindi 
nella stanzetta superiore del rustico situato in un angolo remoto e tranquillo 
del giardino, riservata per queste comunicazioni, mi siedo in silenzio con 
la lettera dinanzi, che viene letta ad alta voce perche l’entita invocata si 
renda ben conto che l’ iniziativa viene da persona a lei cara. Dopo pochi 
minuti, ho I’esperienza di un legame mentale con I’entita, e per un’ora 
resto intensamente concentrata, descrivendo cio che vedo e odo con le 
parole che piu si avvicinano alia mia esperienza.

« Nella chiaroveggenza soggettiva, il medium arriva direttamente al pen
siero che e nella mente dello spirito comunicante, prima che esso venga 
espresso in forma verbale: e cio anche nel caso di persone viventi. E  estre- 
mamente difficile per noi, la cui apprensione del mondo dipende in si gran 
parte dalla percezione dei sensi, d ’ immaginare un modo di vedere sprov- 
visto dell’elemento sensoriale, o attuale o nel ricordo. Non raramente io 
vedo rappresentazioni simboliche, utili per esprimere idee astratte.

« Alcune delle idee e visioni sono si fugaci, che io posso solo accennarle 
mentre passano dinanzi a m e; raa a poco a poco la personality defunta si 
rivela con gesti, atteggiamenti, e in molti altri modi sottili. Per un certo 
tempo io vedo la sua vita, i suoi rapporti, dal suo punto di vista, quasi 
identificandomi ad essa. Vedo scene della sua vita terrena famigliare, qua- 
dri della sua vita di atTari e del suo socio: la sento chiamare il cane con 
una speciale intonazione, e un nome bisillabo, che pero mi sfugge. Odo 
distintamente il nome della sua sorella che mori giovane, e con cui ora ha 
ristabilito intimi legami di famiglia c di comunione di spirito. Della sua vita 
intima nulla mi d ice: ma pure colgo, per una via impossibile a descrivere, 
la pienezza e profondita della sua natura sublimata e la sua risposta alia 
nuova atmosfera che la circonda.

c Una vivida impressione che sulla terra avesse una sposa, mi fa doman- 
dare alPentita se ha qualche messaggio speciale da inviare ad essa. All’istante 
una piena di emozioni affiora nel suo animo come un torrente compresso 
di desiderio, impotente a comunicarsi ed esprimersi in parole. Un istante, 
e la visione scompare; un istante ancora, e riappare a ringraziarmi...: e mi 
trovo di nuovo sola con la stenografa, nella mia stanzetta: tutte o quasi 
le impressioni svanite, eccetto l’atmosfera generale della personality che mi 
si e rivelata ».

Molti particolari che seguono nel volume, confermano il fatto fondamen- 
tale per la interpretazione di queste visioni, che cioe non e il punto di vista 
dei sopravvissuti, inquirenti, quello che si rivela alia medium — come sarebbe 
naturale se si trattasse di telepatia — ma il punto di vista della personality 
comunicante. Ora e un defunto, che richiesto di consigli dalla sua sorella — 
tutte personality ignote alia medium — esprime con tutto il suo contegno il
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disgiisto di essere... perseguitato anche oltre toraba dal suoegoismo; ora e 
un giovane, che col suo aspetto traboccante di gioia di vivere, con promesse 
illimitate nella vita terrena, suscita dapprima nel « medium » gli stessi sen- 
timenti di rimpianto dei genitori superstiti, inconsolabili, sentimenti pero 
che egli, la personality defunta, riprova e nega con la figura di un viaggia- 
tore che e orientato verso le impressioni che lo attendono senza attardarsi 
a rimpiangere quelle trascorse. L ’Autrice pone in questi termini l’argomento 
contro f  interpretazione telepatica delle sue visioni:

t Di molte centinaia di comunicazioni solo due posso ricordarmene il cui 
contenuto era in rapporto con il punto di vista e le circostanze della persona 
inquirente, anziche con quello espresso da chi mi appariva come la persona
lity defunta. Come pud il « subcosciente » del medium, che ignora, all’atto 
della comunicazione, sia l ’ inquirente che il defunto, scegliere sempre solo i 
sentimenti di questo, rigettando tutto quello che si riferisce alle circostanze, 
agli interessi dell’ inquirente ? Piu difficile ancora e la risposta nei casi in 
cui il nome e la data del defunto sono spediti da una terza persona che agisce 
da intermediario. £  notare, che talvolta per mezzo dello stesso intermediario 
essendo pervenuta dal destinatario delle comunicazioni la notizia che queste 
non erano soddisfacenti, senza alcun altro commento, una seconda prova ha 
ottenuto in genere risultati piu probativi ».

Altre varianti, sconcertanti per I’ ipotesi telepatica, sono, ad es., le se- 
guenti: anziche manifestarsi I’ entita di cui l’ inquirente aveva fornito il nome 
e la data di morte, in qualche raro caso si e manifestato un parente o un in- 
timo amico dell’ inquirente, per equivoco, sembra.

In un’occasione, la presenza della personality defunta di cui era stato 
comunicato solo nome, cognome e rapporto di parentela con 1’ inquirente, 
fu dimostrata alia < medium * inaspettatamente, con un colpo violento al- 
l’occipite e un’inclinazione a sdrucciolare e dibattersi sul suolo: cio che le 
fece interrompere l’esperimento. Fatte caute ricerche sul defunto, si venne 
a sapere che al tempo della sua morte egli era pazzo furioso, e si era uc- 
ciso con una palla all’occipite. Altra volta avendo la medium domandato 
ripetutamente all’entita che tardava a manifestarsi: « E presente il Sig. X  ? »; 
si sent! rispondere alle spalle con un sorrisetto gustoso da una persona di 
coltura, a giudicarne dalla voce: « Non il Sig. X , ma il Colonnello X  ». 
Rise anche la c medium », e fece le sue scuse ignorando essa tale qualifka che 
fu poi confermata dall’inquirente.

Queste ed altre circostanze non sembrano convenire con l’ ipotesi te
lepatica. L ’autrice chiude il volume con una citazione da Sir Oliver Lodge:

c Molto ci resta ancora da imparare riguardo ai dettagli, prima di poter 
formulare una teoria definita: m ala ipotesi spiritualistica, considerata come 
ipotesi di lavoro, occupa ancora il terreno nella mente dei ricercatori. Essa 
puo essere considerata come una estensione normale della facolta umana, 
una specie di telepatia in « excelsis »: oppure puo essere riguardata come 
un canale ben definito per scambio di comunione fra entita che si trovano 
in due stati o condizioni diverse d ’esistenza : gl’ incarnati e i disincarnati; 
i primi tuttora associati con la materia, i secondi emancipati da questa con- 
dizione temporanea. Su tale argomento, ogni dommatismo e fuor di luogo: 
noi dobbiamo imparare dai fatti ed essere guidati da essi ». G. P.



LA NOSTRA « SOCIETA D1 STUDI PSICHICI »
E LA  STORIA D ELLA  RICERCA IN ITALIA

Circola nei periodici stranieri, specialmente dell’America del Sud, un co- 
municato suite vicende dello spiritualismo in Italia, in cui si attribuisce a 
fonte italiana l’affermazione che soltanto il Circolo scientifico M inerva di 
Genova ebbe un’ora gloriosa, sebbene anch’esso poi fallisse alia sua mis* 
sione. La fonte dalla quale proviene il comunicato in questione e stata, 
senza dubbio, male interpretata e male tradotta, poich& e storieamente im
possible escludere, dalle cronache della ricerca psichica e dello spiritualismo 
in Italia, 1’attivitA di Luce e Ombra a cui si deve la fondazione della So- 
beta di Studi Psichici di cui fu l’organo. Tale Societa promosse, fra l’ altro, 
le sedute col medium Bailey, chiamato appositamente dall’ Australia, quelle 
del Politi, assunto quale medium riservato per le sue esperienze, e infine le 
sedute con la Paladino delle quali si fece eco (coi famosi articoli di Luigi 
Barzini, che ad esse prese parte) il Corriere della Sera, il quale intraprese 
poscia, per conto proprio, una seconda serie di esperienze. Fu questo vera- 
mente (1906-1907) il periodo culminante della Ricerca in Italia poiche ad 
essa si ricollegano le opere fondamentali del Bottazzi (1907) del Morselli 
(1907-8) e l’orientamento stesso di Cesare Lombroso nella sua opera defi- 
nitiva (1909).

Abbiamo sempre evitato di rilevare simili inconcepibili dimenticanze, 
ripugnandoci di mettere in evidenza le nostre qualsiasi benemerenze; ma 
siccome vediamo che questo metodo tende a far legge per le riviste che si 
copiano a vicenda, abbiamo voluto, una volta tanto, pur riconoscendo volen- 
tieri le benemerenze di coloro che ci hanno preceduto e seguito, derogare 
alle nostre abitudini e ristabilire l’ integrita dei fatti.

L a  D i r e z i o n k .

Rom a, Societa Tipograhca Manuzio —  V ia  Augusto Valenziani, 16
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\ LE  “ VOCI D1RETTE „ IN PIENO GIORNO

;o

I„a speranza di avere a V enezia, nostro ospite, G eo rge  V alian- 
tine si e realizzata.

A bbiam o tenute con lui, e nelle m igliori condizioni desiderabili, 
una serie di sedute fortunatissim e nelle quali si sono verificati fatti 
ed episodi di alto valore. -? M

A lle  sedute abbiam o am m essi, nel lim ite del possibile, tutti co- 
loro che ce ne hanno espresso il desiderio. Cio non ha mai impe- 
dito la intensa m anifestazione della voce diretta sotto g li aspetti 
piu vari e convincenti. Pero, le m anifestaziqni piu alte e pi it s i
gnificative sono state ottenute colla lim itazione del circolo ag li 

i elementi ritenuti piu idonei. E sse  hanno toccato il m assim o di in-
\ tensita e di bellezza in una seduta tenuta in un mio vecchio eremo

dugentesco, isolato su lla cim a d'un colle, tra g li E ugan ei.
A b biam o anche com binato con am ici d ’A m erica un esperim ento 

di comunicazioni transatlantiche riuscito com pletam ente, in un 
primo tempo con la  m edianita di V alian tin e ; in un secondo tempo, 
dopo la sua partenza, colla m edianita d ’una gentile  signora, otte- 
nendo prove e riprove che, alio stato dei nostri studi, ci sem brano 

perfette.
A bbiam o, anche, sperim er.tate le « voci » in pieno giorno e in

piena luce. Iniziero, anzi, le mie R elazion i di tutto quanto ab-
’’ biamo ottenuto, da questo fenomeno che ragg iu n ge  il m assim o
y.
I . dell’evidenza.

S ia  riferendo di esso, sia  nelle R elazion i che seguiranno, in- 
y tendo di restare strettam ente aderente ai fatti che noi abbiam o

/  constatati, senza preoccupazioni di alcun genere per circostanze
estranee ad essi.f
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*
* *

L ’esperim ento della « voce diretta » in pieno giorno, segu i la 
m attina del 27 m aggio  in casa mia, alle Zattere, in una sala  del 
primo piano prospiciente il Canale della Giudecca, con quattro fine- 
stre aperte aU’aria ed al sole di una giornata radiosa.

L a  prim a a sperim entare fu M rs. G w endolyn  K . H ack, di N ew  
Y o rk , la ben nota cultrice dei nostri studi, residente da un paio 
d’anni in Italia, la quale, prim a d’ora, non a v e va  m ai conosciuto 
V aliantine. E cco  quanto ella  dice dell’esito della sua p ro va :

... In poche parole voglio ricordare una seduta particolare in piena luce 
che io ho avuta con Valiantine la mattina del 27 maggio u. sc., in una 
sala piena di sole, a Venezia. Non v’era alcuno in questa parte della casa, 
e le porte furono chiuse.

Per meglio osservare, mi sono seduta in modo da poter sempre guar- 
dare in faccia il medium. Non soltanto il suo viso e la sua bocca resta- 
vano immobili; ma egli, tranquillamente seduto di fronte a me in un’altra 
poltrona, teneva la tromba lontana dalla sua faccia per la lunghezza del suo 
braccio destro e colla mano ne tappava l’apertura piu larga. Il suo gomito 
era appoggiato sul bracciuolo della poltrona, in attesa che io sentissi qualche 
voce formarsi nel di dentro della tromba, della quale io tenevo appoggiato al 
mio orecchio sinistro l’estremita piu stretta.

Null’altro da descriversi.
Dopo pochi istanti di attesa, un colpetto metallico accentuato si fece 

udire nel mezzo dell’ interno della tromba. Poi cominciarono i bisbigli che 
divennero piu forti finchc mi parve di udire pronunciare la parola Marito. 
Essi divennero sempre piu e piu forti. In fine mi parve che cio fosse un 
modo di presentarsi simile a quello abituale al mio defunto marito. Cosi, 
poi, per la maniera di parlarmi di diverse cose personali: piccoli consigli, 
domande, risposte alle mie domande intime, allusioni ad altri sforzi da lui 
compiuti per comunicarsi a me.

Nell’insieme, tutto cio non poteva non produrre un effetto unico!...
Terminando, non si puo che domandarsi come mai una cosa tanto grande 

possa esscre apparcntcmente cosi facile, cosi naturalc, cosi vicina, ed avve- 
nire da se mentre si continua a fissarc il medium immobile e lontano circa 
sessanta centimetri da questa voce che si produce la dentro... E una voce 
dalI'a/ di la, nascosta solo da quel sottile foglio d ’alluminio che fa da schermo 
pertutte le voci dirette, affinche le loro vibrazioni piu sottili (eteriche?) non si 
dissolvano troppo presto, spente dalle vibrazioni piu violente della nostra 
luce (cosi dicono gli scienziati!...) ; annegate in queste come sarebbe d’un 
pallido raggio di luna, soppresso dalla luce piu violcnta d ’una lampada 
elettrica.

Ma con tutto cio ? Bisogna — come in ogni altra cosa della vita — 
raccogliere e conservare gclosamente tutto cio che e alto e squisito per poter 
arrivare al vero.

E in quanto a queste voci dirette? Esse fanno quello che possono, qua
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e  la, ir. vari paesi, dove trovano un medium e della buona volonta da parte 
nostra.

Ma per giungere alia conoscenza, bisogna cercare da noi stessi. E se 
quests Ricerca vi conduce... una « voce », in piena luce, in una bella mattina 
veneziana, che cosa dire?...

G w endolyn  K e l l e y  H a c k .

P. S. ■ Ho abbozzate queste irapressioni in termini generici. Ma, forse, 
•e necessario aggiungere una certa predizione data spontaneamente da que- 
sta voce, quella mattina, quando il Marito mi annunciava che sarebbe ve- 
nuto nella seduta della sera stessa e che avrebbe condotto Imperator. Cio 
si verified effettivamente, come sara in seguito riferito. Noto che Imperator 
era stato una Guida da cui mio Marito ed io avevamo ricevuto tante cornu- 
nicazioni fra il 19 13 e il 1920. G. K . H.

** *

D opo M rs. H ack, sperim entai io. L e  condizioni erano Ie stesse 
cost chiaram ente da lei esposte. V aliantine ed io sedem m o uno di 
fronte a ll’ altro. V alian tin e re g g e v a  il m egafono d’allum inio colla 
sua mano sin istra, otturandone l’orifizio m aggiore colla palm a della 
mano stessa. Io, colla m ia destra, tenevo l’estrem ita opposta del- 
l'istrom ento ap p oggiata al mio orecchio destro. G u ard avo  in faccia 
G eo  V aliantine. E g li  teneva il m egafono nel modo detto, col suo 
braccio sinistro quasi disteso, sicche 1’orifizio m aggiore d ell’ istro- 
m ento d istava dalla sua faccia circa 40 centim etri.

Un attimo d’attesa e poi la voce della « Nonna » mi saluta da den- 
tro la trom ba. Io  rispondo e la Nonna replica. S i svo lge , cost, uno dei 
nostri d ialoghi, in tutto conform e a quelli delle nostre sedute serali.

A lla  Nonna succede Cristo d’A n gelo . L a  sua voce & la solita, 
solo piu som m essa di quando risuona libera nello spazio. Il suono 
si produce entro la  trom ba, nel mezzo di essa, ed e chiarissitno.

Il tim bro della voce e l ’accento di essa, veneziano nella Nonna, 
siciliano in Cristo d’A n gelo , sono perfetti. V aliantine e immobile 
davanti a me e le sue labbra sono come sig illate .

In fine del nostro colloquio, Cristo d’A n g e lo  mi d ice : « V orrei 
« salutare tua m o g lie ; p rega la  di venire qui ».

M ia m oglie sta va  con vari am ici nel salotto accanto, da dove 
avevano seguito lo svolgim ento della scena precedente. E ssa  prese 
subito il mio posto, e tra lei e Cristo d’A n g e lo  si svolse un dia- 
logo dei piu v ivac i, pieno di esclam azioni e di risate da parte di 
m ia m oglie che era g ia  affiatatissim a coll’ in v isib ile  amico. E lla  si 
congedo da lui con una indicibile g io ia  dipinta sul volto.

2QI
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Che cosa agg iu n gere  da parte nostra? cost E; e b asta ! L 'e lo - 
quenza del fatto e m eravig lio sa  per se stessa. II suo significato di 
prova e in re ipsa.

*
* *

II giorno dopo, V aliantine ripete l'esperim ento colla signorina 
P ierina V alle , in una stanza d ell’H otel Calcina. E cco  quanto me ne 

riferi la gentile signorina, nostra cara arnica:

...In  una camera colle finestre aperte, piena di sole, e coi rumori die 
venivano dalla fondamenta delle «Zattere», ci sedemmo, Valiantine ed io, 
uno di fronte all’altro. Io tenevo I’ estremo piu sottile della tromba appog- 
giato al inio orecchio, egli ne reggeva 1’altra estremita tappandone l’apertura 
colla palma della niano. Entrambi eravamo immobili. Io vedevo davanti a 
me la faccia di Valiantine.

Dopo un attimo d’attesa, scntii nella tromba un leggero sospiro: la 
vita! Una voce chiara mi chiama per nome: P iera ... P iera ... Sono Papa, 
il  tuo Papa... Sono contento... V orreiparlare anche colla Mamma a Firenze... 
Ti ho vednta piangcre (Era vero: avevo pianto trovando una fotografia di 
mio Padre eseguita subito dopo il suo trapasso!) M ai piangcre! I I  pianto 
i  male. Ti aiuterb sempre. Io so. Voglio i l  tuo progresso spirituals. Ti start) 
sempre vicino. Qui la Voce del Papa entro spontaneatnente nei particolari 
piu intimi della inia vita, dandomi consigli ed istruzioni, ed occupandosi 
di progetti concernenti il mio avvenire e quello della Mamma. Poi aggiunse: 
Sono qui colla Nonna, la Mamma mia. Ho tanlo da lavorare... A juto g li 
Spiriti cite soffrono. H ai avuto lettera dalla Mamma. Devi essere contsnla... 
£  bene per te parlare con me. Piu tardi ti parlero piu fo rte ... Un bacio per 
la Mamma (udii un forte bacio nella tromba). E lla  ci vedrd sempre (La 
Mamma e soflcrente nella vista).

Che ansia, che alTetto, che interesse per noi, che desiderio di farsi sen- 
tire v iv i! Vivi, vicini a noi!

Baciai le mani di Valiantine coll’ animo traboccante di riconoscenza...

P ie r in a  V a l i .e .

I.a  signorina V a lle  ha toccata la nota forse piu g iu sta . L a  
« voce diretta » ci da veram ente l’ im pressione della  v ita  dei no- 
stri cari trapassati. Sono essi che tornano. N elle R elazio n i pros- 
sime ne avrerno lum inosa confcrm a.

Dott. P ie r o  B on .
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S o u m a r i o  : I  D ru id i rap p re se n ta n o  le  razze p ro g re d ite  d i o r ig in e  m ed ite rra n e a  o  ib e ro -lig u re , 

che e s iste v a n o  n e ll 'E u r o p a  n o rd -o cc id e n ta le  p rim a  d e lla  c o n q u ista  c o m p iu ta  d a i C e lt i ,  

i q u a li era  no a flin i a i G e rm a n i.

Secondo la concorde testim onianza dei vari scrittori antichi, la 
dottrina re lig iosa dei D ruidi verteva  principalm ente sull’ im m ortalita 
dell'anim a; talche seppellivano il morto o lo crem avano con le sue 
registrazioni contabili, quasi ne dovesse dare ragione nell’altra 
vita. S i g iu n geva , anzi, fra i G a lli a fare prestanze di denaro da 
restitu irsi... nell’altro mondo, il che dim ostra che, se anche la dot
trina druidica attinse ai vertici dell’esoterism o, essa nel vo lgariz- 
zarsi dovette assum ere form e molto sem plicistiche. O viceversa , il 
che sarebbe piu naturale, la orig inaria  e prim itiva credenza nella 
sop ravviven za dell’ anima, si ando affinando nelle scuole druidiche. 
Quindi, se il popolo scriveva  lettere ai defunti e le deponeva sulle 
tom be e sui roghi, se il residuale fanatism o barbarico g iu n geva  
alia immolazione di vittim e umane nelle cui v iscere si credeva 
di prendere i m igliori e piu perfetti auspici, i D ruidi —  d’altra 
parte — avevan o un sistem a e vedute cosm ogoniche, cognizioni 
astronom iche (secondo E cateo  scoprirono monti e rupi nella Luna) e 
Plin io li loda per le loro conoscenze nella filosofia e nella m edicina. 
Sappiam o altresi che inerente alia  loro dottrina psichica era la cre
denza nella m etem psicosi.

R ep uterei, pero, ozioso lo esporre la dottrina druidica, essendo 
cosa g ia  fatta esaurientem ente da altri. P referisco  piuttosto ricor- 
dare che quella dottrina assum e una speciale im portanza per il 
progresso  delle nostre conoscenze sulle orig in i di quella che chia- 
merei c iv ilta  sp irituale dell’ E urop a continentale, distinta, cioe, dal- 
1’ E urop a m editerranea, che devesi di necessita lim itare, nella storia 
della cultura, a lia  G recia  e all' Ita lia . E d  infatti tutta 1’ E uropa 
transalpina apparisce sino a ll’epoca di Cristo come avvo lta  nelle te- 
nebre della barbarie. L a  luce irrom pe nella G allia  e nella Britann ia 
con la conquista romana e tarda a diffondersi oltre il R en o  sinche
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i progressi del Cristianesim o e 1’ alleanza papale-carolingia non so- 
spinsero la m arcia della c iv ilta  sino al Baltico . U na form a rudi- 
m entale di c iv ilta  spirituale su ssisteva tu ttavia  da tem pi imme- 
m orabili in quelle regioni. A nzi, le scarse notizie conservate dalla 
tradizione letteraria, banno autorizzato la  boria nazionale dei no- 
stri confratelli d’oltr’A lp e  a costruire fantastiche tradizioni esote- 
riche di anticbi m aestri celtici, la cui esistenza nemmeno era sospet- 
tata prim a del secolo diciannovesim o.

Non si puo d’altra  parte n egare l ’esistenza di una c iv ilta  pre-ro- 
m ana nell’ E u ro p a nord-oecidentale ed i progressi di una specula- 
zione sp iritualista che dai prim itivi rudim enti ten tava di assurgere 
a piu alte realizzazioni.

S ia , dunque, lecito ad un italiano di esporre la propria opinione. 
la quale e forse spregiud icata e pretende di avere il pregio  non di 
una im provvisazione, ma quello di una veduta generale  di assiem e, 
quale risulta dal concorde insegnam ento delle science che m irano 
ad illum inare il problem a delle orig in i um ane e c iv ili nei paesi o c 
cidental! .

Io non vog lio  adesso esporre le deduzioni che credo di avere 
ricavato dopo molti anni di applicazione su questo argom ento. Mi 
lim itero, quindi, a c ircoscrivere la trattazione al problem a dei 
D ruidi. Sappiam o chi fossero, ma ignoriam o l’o rig ine della loro 
razza e della loro dottrina.

L e  ragioni dell’oscurita che sussiste in proposito devono essere 
principalm cnte riconosciute nel carattere fram m entario e del tutto 
incom pleto che presentano le notizie d eg li antichi scrittori greci e 
romani. Preziosi ausili ci vengono da tradizioni pre-cristiane rac- 
colte, pero, nel m edioevo,

Sappiam o principalm ente da Cesare che i G a lli erano d iv isi in 
tre classi sociali, popolo minuto, guerrieri e sacerdoti, o D ruidi. 
M a sappiam o che i D ruidi esistevano anche fuori della G allia  in 
Britann ia e in Irlanda. Anzi Cesare credeva, opinione contrastata 
da altri scrittori, alia  loro origine britannica. Tanto che decise la 
conquista della grande isola per elim inare i soccorsi e g l ’ incitam enti 
di rivolta che ne ven ivano ai G alli.

Sappiam o anche che prim a di Cesare i G alli avevan o avuto un 
periodo di grande espansione etnica in Spagn a, in Italia, n ella  
Britannia, nella G erm ania m eridionale, donde scesero nella penisola 
balcanica, sem pre razziando, finche si ferm arono su ll’altipiano ana- 
tolico (i buoni G alati di San  Paolo).

Cio prem esso, diro subito che secondo la m ia opinione i D ruidi
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rap p resen tan o  le  razze p ro g re d ite  ch e  e s is te v a n o  n ell’ E u ro p a  nord- 

occid en ta le  p rim a  d e lla  co n q u ista  c e ltic a .

L ’ E u ro p a  fu o rig in a riam en te  p o p o la ta  non d a ll ’ o rien te , m a dal 

sud , d a  razze che p a r la v a n o  un l in g u a g g io  p re-ario  res id u ato  nel 

b asco  e  nel g e o rg ia n o  che son o ap co r o g g i p a r la t i su i P ire n e i e 

su l C a u ca so . II m istero  di quei l in g u a g g i incom in cio  a  d irad arsi 

quando l ’ ita lian o  G iaco m in i scop ri i n essi del b asco  con il copto  

e con l ’ e g iz ia n o  antico , a lio  stesso  m odo che T ro m b e tti (il g ra n d e  

g lo tto lo g o  prem aturam en te rap ito  a lia  scien za cu i non re sta  l ’eg u a le) 

sco p ri i rap p o rti d e ll'e tru sc o  con le  an tich e lin g u e  d e ll ’A s ia  M inore e 

del C a u ca so  ste sso . L e  razze p re-arie  d e ll ’ E u ro p a  a v e v a n o  crea ta  

una c iv ilta  p ro g re d ita , che a v e v a  com uni le  o rig in i etn ich e con 

q u e lla  che si sv o lse  n e lla  G re c ia  p re-e llen ica , a C reta, in E g ic to  e in 

M e so p o ta m ia ; m a furono so p raffatte  d a ll ’ in v a sio n e  di gen ti a sia tich e  

che ap p arten evan o  a l tipo um ano m o n go lo id e e che sp en sero  la  na- 

scen te c iv ilta  eu rop ea.

Q uesto  p rim o  m ed io evo  pr-eistorico, e cara tterizzato  d a ll ’av- 

ven to  d e lle  razze brach ice fa le , che in tro d u ssero  il l in g u a g g io  fles- 

sivo , e che p raticav an o  il rito  fu n erario  d e ll ’ in cin erazion e, m entre i 

p re-ari se p p e lliv a n o  i m orti com e g l i  E g iz ia n i e i m ed iterran ei in 

ge n e re . L ’ an tro p o lo g o  G iu se p p e  S e r g i  d is t in g u e  g l i  A r i  d e ll ’A s ia ,  

A rm e n i, Ira n i e  In d ian i, nei q u ali ricon osce  il tipo  um ano dolico- 

cefa lo , d a g li  A r i  d ’ E u ro p a  ch e a v e v a n o  il cran io  brach im o rfo . I 

due tip i um ani in co n tratis i n elle  re g io n i u ra lich e , a v re b b e ro  creato  

il l in g u a g g io  fle ss ivo . Io  r ite n g o  ch e a g li  A r i  eu rop ei co n v e n g a  

la  d enom inazione di S c it i  c o n se rv a ta  d a lla  trad izione le tteraria . 

Q uesti S c it i  furon o  la p rim a  o n d ata  di q u ei m o n go lo id i che attra- 

v e rso  i m illen n i, con  g li  U n ni, A v a r i ,  U n g a r i, K a z a r i, S e lg iu c id i, 

M o n go li, T a rta r i e O ttom ani hanno recato  la  d istruzione nei cen tri 

c iv ili creati d a g li O ccid en ta li. I  loro  d isastro si m ovim en ti etn ici 

eb b ero  d e lle  r ip ercu ssio n i p ersin o  in E g it to .

O ra, p o ich e la  lin g u a  dei C elti a p p a rte n e v a  al tip o  fle ss iv o , ne 

d e r iv a  ch e non p o te v a  e sse re  q u e lla  p a rla ta  o rig in a riam en te  n ella 

te rra  di F ra n c ia , o v e  a n co ra  in tem pi sto ric i su ss is te v a n o , a  sud- 

o v e s t  dei C e lti, g l i  A q u ita n i e anch e i L ig u r i .  C o sto ro  erano stre t-  

tam en te aflin i a g l ’ Ib e r i ed ai L i b i ; il che sp ie g a  com e un an tico  

au to re  p o n g a  il  confine d e lla  L ib ia  su lla  r iv a  d e stra  del R o d a n o . 

Q uando la  b e llic o sa  razza dei C e lti in v a se  i territo ri co m p resi fra  

il R e n o  e  I’ A t la n tic o , tro vo , d u n q u e, d e lle  popolazion i ib ero -lig u ri 

di c ran io  d o licom o rfo , che p a rla v a n o  una lin g u a  d a  cui d e r iv o  il
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basco, che praticavano la inumazione dei cad averi e che avevano 
una relig ion e anim istica progredita .

Sono questi Protocelti che ci hanno lasciati i m isteriosi mo- 
numenti m egalitici nelle isole britanniche e in F ran cia , nella Spa- 
gn a e net M arocco e per tutta l’A fr ic a  settentrionale sino a ll 'A s ia  
M inore, quasi a testim oniare l’ unita etnica dei costruttori e la loro 
religione dei morti, poiche hanno talvo lta un carattere tom bale op- 
pure sono dei grandi feticci o idoli g igan tesch i, adorati com e sedi 
della d ivinita.

V enne a  crearsi probabilm ente in Fran cia , poco dopo il 1000 
av . l’E . V ., la stessa  situazione che si verifico in Italia  al prin- 
cipio del m edioevo, quando l’elem ento m ilitare germ anico condi- 
v ise col ceto ecclesiastico, di razza indigeua, la prem inenza sulla 
popolazione italiana. I Celti, m ilitarm ente vittoriosi, lasciarono ai 
vinti la religione e il governo civ ile .

Troviam o infatti che i D ruidi am m inistravano anche la giustizia 
e form avano una classe sacerdotale organizzata in sodalizio, che 
non era chiuso come casta, ma aperto a tutti. A l  contrario dell’ a- 
ristocrazia guerriera, che costitu iva una razza d iversa  e stab iliva 
un vero regim e feudale sovrapposto al popolo minuto ridotto a 
clientela soggetta .

Q uella frazione dei vinti che anteriorm ente dom inava sul paese, 
riusci a m antenere una re lativa  autorita e indipendenza, valendosi 
del p restig io  m orale che g li d erivava  dalla religione. Cosi si sp iega 
l ’apparente contraddizione fra quei Celti, che apparivano barbari 
per il loro disordinato impeto guerriero  e per il tenore quasi 
se lv a g g io  di vita e quegli altri G alli che, noti col nome di Druidi, 
detenevano elem enti superiori di civ ilta. S i  trattava evidentem ente 
di due razze che l’ invasione ave va  m escolate, m a non confuse, 
com e in Ita lia  durante i primi secoli del m edioevo. I  Celti inva- 
sori erano biondi ed evidentem ente affini, per usanze e per razza 
e per lin gu aggio  a quei Germ ani che tennero loro dietro sul suolo 
ga llico  col nome di B e lg i e di Cim bri. I  vinti, di razza mediter- 
ranea o ibero-ligure, erano bruni. G iu lio  C esare a v e v a  pero osser- 
vato che i G erm ani, a  differenza dei G a lli, non avevan o D ru id i: 
avevano, cioe dei sacerdoti, ma questi non erano organizzati come 
i D ruidi in corporazione, ne avevan o  una dottrina.

Q uesta dottrina ci e poco nota perche i D ruidi avevan o il prin- 
cipio, comune ai p itagorici, di trasm ettere l’ insegnam ento a  voce, 
escludendo deliberatam ente la sc r ittu ra ; sappiam o, pero, che si 
b asava  su ll’ idea dell’ im m ortalita dell'anim a trasm igrante anche nei
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corpi anim ali per ragioni d ’ordine m orale : ne d erivava  dunque an- 
cbe un insegnam ento etico. S i  rende cosi chiara l ’affinita dottrinale 
del druidism o gallo-britannico col p itagorism o italico e con l’or- 
fismo ellenico, il loro carattere riservato  e m isterioso, cioe esote- 
rico. Il riavvicin am ento  pud anche sussistere con la religione dio- 
n isiaca che era entrata in G recia  dalla T racia  e con la religione 
dei G eti. A nzi, il rapporto fra  le dottrine dionisiache, orfiche e pi- 
tagoriche e incontestabile. Coi G eti risaliam o piu a settentrione, 
sul D anubio, e ci avvicin iam o alle  sedi del druidism o. T utte queste 
dottrine rivelano col loro esoterism o una speciale situazione poli- 
tica. S i tratta di form e re lig io se  progredite, ma appartenenti a 
stratificazioni etniche non egem oniche, le quali devono quasi na- 
scondersi com e i cristiani delle orig in i e g li ebrei nella Spagn a. 
L e  religioni dom inant! hanno invece un carattere di rozzo natu- 
rism o quale si addice ad esem pio ag li A ch ei che in G recia  ave- 
vano soppiantato i P e la sg i, ai Sabelli che in Italia  avevan o sotto- 
messi g li A uson i, ai rozzi Celti che in F ran cia  avevan o vinto g li 
Ibero-Liguri com e piu tardi, nell’ Ita lia  padana, g li U m bro-Etru- 
schi. I monument! piu chiari e gloriosi di quest’antica religione 
esoterica europea li troviam o nell’epoca m inoica di Creta ove i sa- 
cerdoti erano chiam ati Cureti. Il rapporto fra D ionisio e i Cureti 
e stabilito da un’antichissim a tradizione orfica secondo la quale 
A m m one, re africano di stirpe atlantide, vinto dai T itan i, si ritiro 
nell'isola Idea e sposo una donna del paese che si chiam ava C reta : 
da questa nacquero dieci figli che furono detti Cureti, mentre l’ i- 
sola Idea m utava il nome in quello di Creta. P ero  Am m one a ve va  
gia avuto da una verg ine lib ica  un figlio che fu D ionisio, da di- 
stinguersi dal Bacco  tebano, ed al quale lo stesso A m m one vati- 
cino onori divini e l’ im pero del mondo ; vaticin io che si r itro va  nel 
Prom eteo di E sch ilo  ove 1’ incatenato Titano profetizza a Zeus che 
il suo tirannico potere cad ra  e che D ionisio g li succedera nell’ im- 
pero dell’ universo.

Ouesti scarsi dati d ella  tradizione sono densi di m olteplici si- 
gniticati. E sch ilo  era un in iziato  di E leu si, ove si era localizzato 
un culto di carattere dionisiaco accentrato, pero, intorno alia  figura 
di Dem etra, la dea T erra-m adre e che, insiem e al Cielo-padre, co- 
stitu iva la d ivin ita  principale che troviam o nell’antichissim o pe- 
riodo minoico di Creta. D elle  due fam iglie  sacerdotali di E leu si, 
quella degli Eum olpid i a v e v a  orig in i trace, cioe della stessa re- 
gione donde, secondo la tradizione ellenica, erano derivati la re 
ligione di D ionisio e la riform a che di questa a ve va  fatto O rfeo.
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L ’altra fam iglia  era detta dei K e ry c i, il quale nome ricorda p er 
il suo tem a fonetico il nome dei Cureti di C reta. U n altro s ig n i
ficato saliente della tradizione che ho riferita e che le figure di 
Am m one e di suo figlio D ionisio ci riportano all’A fr ic a  e ag li an- 
tichissim i atlantidi e infine a ll’ E g itto , perche quella tradizione iden- 
tifica D ionisio con O siride e ne fa anche l’ inciv ilitore dell’ India.

Il significato, infine, che qui m ’ im porta rilevare, deriva dall'e- 
vidente ravvicinam ento fra le varie  denominazioni di Cureti, Creta 
e K e ry c i o K eru ci com e basati sullo stesso tem a c ' - r -  al quale io 
credo che appartenga anche la  etim ologia incertissim a della parola 
D ruidi. Infatti in m olte parole antiche la  t sostitu isce in principio 
di parola la c. R estereb b e  qui il dubbio se veram ente la form a ar- 
caica della  parola D ruidi fosse quella di Curuidi, donde Cruidi e 
D ruidi. Orbene, io ricordero delle form e analoghe in K r iv e s  o 
K riv u , sacerdoti lituani e i Guru, m aestri di religione nell’ In d ia : 
i L ituani appartengono alio  stesso  tipo celta per razza e per lin
gua. L a  loro antica religione si b asava  com e quella druidica su lla 
credenza nell’o ltre tomba, eguale  culto avevan o  per la quercia 
considerata come albero sacro, erano egualm ente organizzati in 
corpo sacerdotale con a capo un pontefice m assim o (krivo-krivaitis 
e arc id ru id a ): la stessa denominazione di K r iv e s  si basa sullo stesso 
tema. D el resto il centro re lig ioso  dei G a lli e del druidism o era 
collocato nel paese dei Carnuti il cui nome etnico conserva inal- 
terati g li elem enti fonetici che la m ia ipotesi attribuisce alia parola 
D ru id i: i Carnuti furono appunto i primi che nell’anno 53 av. C. 
inaugurarono la grande rivo lta  gallica  contro Cesare.

Cio prem esso, vediam o quale sia il significato della parola 
D ruidi. L ’antica teoria che la faceva derivare da una parola greca 
che sign ifica quercia, d g t f ,  e oram ai screditata presso g li eruditi. 
S i ritiene, invece, che derivi da dru-vid  « molto veggen te  * con 
riferim ento alle  funzioni d ivin alorie  dei D ruidi. M a i riavvicin a- 
menti esposti piu sopra mi fanno ritenere che l’ antica aristocrazia 
sacerdotale e guerriera dei Proto-C elti avesse una denominazione 
an aloga a quella che troviam o presso altri popoli m editerranei che 
avevan o lo stesso lin gu aggio  pre-ario nella G a llia  ibero-ligure. 
T roviam o, cioe, che i nobili erano chiam ati Cureti in Creta (donde 
il nome dell’ isola, come riferisce la tradizione), in G recia, nella 
Sp agn a m eridionale, in Italia  (i Quiriti di R o m a antica, ra v v ic i
namento g ia  fatto da Vico) e finalm ente in G allia  (Curudi, Curuidi, 
Cruidi, Druidi). Quel nome significa signore e d eriv a v a  ai nobili 
dall’ abitare entro recinti fortificati (le fam ose cerchie pelasgiche)

2 yfc
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le curie degli italici, donde la  g a rl dei Fen ici, la  gorod  d eg li an
tichi russi e la g ra d  dei m oderni, tutte parole che significano citta, 
sem pre sul tem a c '- r ,  il quale, pero, e anche il tem a delle parole 
curas in sanscrito, curus in persiano, cyros in greco, h in ts  in latino, 
sire  in italiano, ser in spagnolo, sir  in inglese, h err in tedeseo, che 
significano sem pre « signore ».

Concludendo, il nome dei D ruidi a v e v a  per l’analogo valore 
fonetico lo stesso significato.

L u glio  1929.

I m b r i a n i  P o e r i o  C a p o z z i .

(1) Molte citta antiche hanno sostantivato Poriginario significato di citti. Qart Cha- 
dascht =  citti n'uova =  Cartagine: Xovigorod =  citti nuova in Russia, Petrograd — 
citti di Pietro =  Pietroburgo: Czarigrad =  Citti di Cesare, nome dato dai Russi an- 
ticbi a Costantinopoli; Belgrad =  citti bianca; Cortona donde usci Dardano che fond6 
Cori nel Lazio; Cure patria di Xuma; Cere pelasgo-etrusca, la Volsca Corioli; Caralis =  
Cagliari; Gortina metropoli di Creta; Gortina in Arcadia; Cirta — Costantina, arnica ca
pitate della Xumidia; Gordio della Frigia, Sardi della Lidia, ecc.

Due civiltd.

Esiste un grandissimo numero di monumenti, dai tipi piu modesti ai piu 
grandiosi. La loro piu grande singolarita e di offrire avanzi umani ora bru- 
ciati ora semplicemente sepolti. Questa diflerenza nei riti funerari deve aver 
avuto per base una differenza nelle idee relative all’alleanza dell’anima col 
corpo.

** * *

E  difficile aramettere che nello stesso tempo e nello stesso paese i morti 
abbiano potuto essere, gli uni bruciati e gli altri sepolti. Si e dunque con- 
dotti a pensare che queste due classi di monumenti appartengano a due di- 
versi periodi storici; e siccome si sa, per le testimonianze dei greci e dei 
latini, che ai loro tempi la cremazione era in uso nelle Gallie, ne segue 
che il rito della sepoltura dovette regnare nel periodo anteriore.

Questa conclusione e notevole; poiche e sotto l’ impero di quest’ultimo 
rito che venncro eretti i monumenti funerari piu grandiosi; e siccome questi 
monumenti sono generalmente in relazione con quelli dell’ordine religioso 
piu imponente, per la massa e il numero delle pietre che li compongono, 
si giunge, nello studio della Gallia, presso a poco al medesimo risultato di 
quello delPEgitto, ove pure le costruzioni piu maestose appartengono al pe
riodo primitivo.

J e a n  R e y n a u d .



Dl ALCUNE VARIETA 
TEORICAMENTE INTERESSANT1 

DI CASI D’ 1DENTIFICAZIONE SPIRITICA
(Continuaz.: v. fu se, preced., pag. 233)

Caso  I V .  —  C om e s i fece  o sse rv a re  n e ll’ in troduzion e a l p resen te  

av o ro , il s ig n ific a to  teorico  d ei ca s i d elle  « ap p ariz ion i dei defu nti » 

d iv e rs ifie s  to ta lm en te  d a l s ig n ifica to  teorico  dei c a s i « d ’ iden tifica- 

zione sp ir it ic a  fondati su i r a g g u a g li  p e rso n a li fo m iti dai com uni- 

canti »; m en tre i ca s i d i « a p p ariz io n i d ei d efunti » v a lg o n o  ugual- 

m ente a fo rn ire  ottim e p ro v e  d ’ id en tificazion e sp ir it ic a ; e c io  o g n i 

q u al v o lta  le ap p ariz io n i di ta l n atu ra  v e n g a n o  co rro b o ra te  da 

p ro ve  sp e c ia liss im e , com e n e ll’ep iso d io  che p reced e , o v e n g a n o  

p e rc e p ite  da p arecch ie  person e, s ia  co lle ttiv a m e n te  ch e su cce ssiv a - 
m ente; condizioni q u este  u ltim e che v a lg o n o  ad  e lim in are  le  ip otesi 

a llu c in ato ria  e te lep atica ; com e v a lg o n o  ad  e lim in are  anch e l ’ ip otesi 

m etafisica  d el « serb a to io  cosm ico  d e lle  m em orie in d iv id u a li ».

R ic a v o  il caso  seg u en te  dal « L ig h t  » ( 19 2 3 , p. 729), e chi lo 

r ife r isc e  e S i r  W illia m  B a rre tt , il ce leb re  fisico, m em bro  d ella  

« R o y a l  S o c ie ty  », e fon d atore  d e lla  « S o c ie ty  fo r P sy c h ic a l R e 

search  » di L o n d ra . S i  tra tta  di un ep iso d io  n o tevo liss im o , in cui 

il fan tasm a di un defunto  p astore  a n g l i c a n o , visto da cinque per
sone in una ch ie sa  di D u b lin o  d o v ’e g li  a v e v a  officiato p er cin - 

q u an t’ anni. S ir  W illia m  B a rre tt  cosi ne sc r iv e :

Pochi giorni dopo la morte del canonico Carmichael L L . D . — mio 
intimo amico — egli fu visto a salire i gradini del pulpito di una chiesa 
di Dublino, dove aveva predicato per cinquant’ anni. Apparve vestito in cotta 
e mantello, e fu visto da cinque persone recarsi a la to del suo successore — 
il reverendo R. U. Murray, Lilt. D. — allorchc questi parlava sul tema 
della sopravvivenza. Il rev. Murray disse a me che nulla aveva visto per 
conto suo, nia che aveva avuto la sensazione di una « presenza » invisibile, 
sensazione alia quale non avrebbe attribuito importanza qualora nelle due 
ore successive al servizio religioso, non fosse occorso il caso di tre signori 
e una signora, i quali erano accorsi a raccontargli la visione avuta, prima 
ancora che avessero avuto il tempo di parlarne con altri; ed essi eransi
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t ro v a ti in  p u n ti d iv e rs i d e l la  c h ie s a , m e n tre  t ra  d i lo ro  n o n  si c o n o s c e v a n o . 

A  ta li te stim o n ia n z e  se  n e  a g g iu n se  u n a  q u in ta  n e lla  p e rs o n a  d i M rs . D ix o n , 

fig lia  d e l c a n o n ic o  C a r m ic h a e l ,  la  q u a le  su b ito  d o p o  il s e rv iz io  re lig io so  

ra c c o n to  a  un  a m ic o  e d  a l m a rito  c io  c h e  a v c v a  v is t o , ig n o r a n d o  a s so lu ta -  

m en te  c h e  v i fo sse ro  sta te  a lt r e  p e rs o n e , le  q u a li  a v e v a n o  p e rc e p ito  il fan - 

ta sm a  d e l p a d re  su o .

O g n i s o sp e tto  d i c o n c o rd a to  in g a n n o  a p p a r e  a s s u r d o ; m e n tre  d ie t r o  il 

p u lp ito  n o n  e s is te v a n o  o g g e tt i c h e  p o te s se ro  g e n e r a re  u n ’ il lu s io n e  d i ta l n a- 

tu r a ; e  q u a n to  a g li  o s s e r v a to r i —  tu tti s c e t t ic i in  m a te r ia  d i a p p a r iz io n i —  

n ie n te  p o te v a  p r c d is p o r l i  a  d iv e n ire  c o lle t t iv a m e n te  a llu c in a t i .  S i  n o ti ch e  

c ia sc u n o  d i e s s i fo rn i p a r t ic o la r i id e n t ic i in to rn o  a  q u a n to  a v e v a  s c o r to ; 

v a le  a  d ire  c h e  tu tti c o n c o rd a r o n o  n e l ra c c o n ta re  c h e  il c a n o n ic o  in d o s sa v a  

la  lu n g a  c o t ta  a b itu a le , c h ’ e g li  l ’ a v e v a  s o l le v a t a  n e l s a lir e  i g ra d in i d e l p u l

p ito , c o st  c o m e  fa c e v a  in  v it a ; c h e  n e l l ’ a s p e tto  a p p a r iv a  a s so lu ta m e n te  v i-  

v e n te  e fc l ic e ,  n o n c h c  p iu  g io v a n e  d i q u a n d o  s a l iv a  il p u lp ito  n e g li  u itim i 

te m p i. In o lt r e , tu tti a v e v a n o  n o ta to  c h ’ e g li  a v e v a  r iv o lto  u n  s o rr is o  a l ia  f ig lia , 

la  q u a le  s e d e v a  so tto  il p u lp ito  (e s s a  m e  n e  (e ce  v e rb a lm e n te  u n a  itn p rcs-  

s io n a n te  d e s c r iz io n e ) . A n c o r a : c ia s c u n o  d e i  p e rc ip ie n t i a v e v a  o s s e r v a to  c h e  

il c o p r ic a p o  d e l fa n ta sm a  e r a  c o n tra s se g n a to  d a  u n ’ o r la tu r a  r o s s a ,  la d d o v e  

q u e llo  d e l re v . M u r ra y  a v e v a  u n ’ o r la tu r a  b lu . O ra  e  q u e s ta  la  d iffe re n z a  

e s is te n te  Ira  i d is t in t iv i a c c a d e m ic i d i L L .  D . (d o tto re  in  le g g e ) , e  d i L i t t .  D . 

(d o tto re  in  b e lle  le tte re ) ; d ifle rc n z e  d i c u i g li  o s s e rv a to r i e ra n o  a fla tto  ig n a r i .

E  im p o s s ib ile  t ro v a re  u n ’ ip o te s i n a tu ra l is t ic a , la  q u a le  s p ie g h i tu tte  q u e - 

ste  te s tim o n ia n z e  c o n c o rd a n t i e  in d ip e n d e n t i; c o m e  n o n  e  p u n to  fa c ile  il 

r id u r le  a d  im p re ss io n i s u b b ie tt iv e . L a  m ia  o p in io n e  p e rs o n a te  e c h e  lo  sp i-  

r ito  p u b  q u a lc h e  v o lta  r iv e s t ir s i te m p o ra n e a m e n te  d i u n a  fo rm a  in ta n g ib i le , 

m a  v is ib i le ;  e  c io  in  ra r e  c ir c o s ta n z e  fa v o re v o li  d i a m b ie n te , e  in  fo rz a  d i 

un  a tto  su b c o s c ie n te  d i v o lo n ta  c r e a t r ic e , in  g u is a  d a  p ro sp e t ta re  a i v iv e n ti 

u n a  « fo rm a -p e n s ie ro  » c h e  r is u lt i  il s im u la c ro  d i se  s te s s o  q u a l e ra  in  v ita . 

V i  so n o  o ttim e  p ro v e  in  d im o stra z io n e  c h e  il fc n o m e n o  s i re a liz z a  s o v e n te  

a n c h e  n e l so n n o  p ro fo n d o . T u t t o  c io  s e m b ra  m e ra v ig lio s o  e d  in c r e d ib ile , 

m a  la  c r e a z io n e  d i u n  b im b o  n el s e n o  m a te rn o  n o n  e  c e r to  m e n o  m e ra v i-  

g lio s a  e d  in c r e d ib ile , q u a lo ra  s i r it le tta  c h e  l ’ in flu e n z a  in c o n s a p e v o le  d e lla  

m a d r e , g u id a  le  m o le c o le  ta n g ib ili d e lla  m a te r ia  in  g u is a  d a  c o s t ru ir e  il s i 

m u la c ro  fis ico  e  m e n ta le  d e i p ro p r i a n te n a ti.

Questo il caso interessante riferito da S ir  W illiam  Barrett, caso 
da lui riferito « in prim a mano »; va le  a dire che il defunto era 
un intimo am ico suo, e ch’eg li ne a ve va  raccolto direttam ente i 
particolari dai due protagonisti p rin c ip a li: la fig lia  del defunto e 
il rev. M urray. Q uest’ultimo, infatti, aveva  risentito l ’ im pressione 
di una « presenza » a se vicino, mentre sim ultaneam ente i cinque 
percipienti scorgevano in quel punto il fantasm a del suo prede- 
cessore. Niun dubbio circa l ’autenticita dei fatti, i quali risultano 
positivam ente accertati. Occorre pertanto sp iegarli; e se tale com- 
pito appare sem plicissim o nell’ ipotesi delTintervento reale sul posto



j 0 2 E R N E S T O  BOZZANO

del defunto m anifestatosi, risu lta invece insorm ontabile per qual- 
siasi ipotesi naturalistica.

S i  e v isto  che S ir  W illiam  B a rrett rileva  a  sua volta tale for- 
tissim a posizione teorica, in senso spiritico, del caso in esam e. 
Infatti, quando si escluda l ’ipotesi assurda di un concertato inganno 
tra  i cinque percipienti e il rev . M urray; quando, cioe, si consi- 
deri per d im ostrata l ’autenticita dei fatti, allora em erge palese che 
le uniche ipotesi naturalistiche applicabili in tali contingenze, sono 
le  ipotesi allucinatoria e telepatica, le quali non reggono alia  prova 
dei fatti.

P er cio che rigu ard a 1’ ipotesi allucinatoria, mi lim ito a  ricor- 
dare com e sia risaputo che i casi di vision i collettive del genere 
esposto, esorbitano dalla cerchia della  sua giurisdizione. E  vero 
che nei trattati di pato lo gia  m entale sono reg istrati esem pi di al- 
lucinazioni co lle ttive  —  specialm ente nelle crisi di esaltazione mi- 
stica  —  ma cio si realizza im m ancabilm ente per v ia  di suggestione 
verbale, e non m ai per v ia  di trasmissione telepatira del pensiero ; con* 
statazione codesta d ’ im portanza risolutiva.

D el resto, anche il prof. R ich e t lo riconosce in term ini espli- 
citi. Nel capitolo conclusionale del suo « T ra itc  de M etapsychique », 
eg li osserva  in proposito :

L o  so  b e n e  a n c h ’ io  c h e  d e lle  m o n a c h e  is te r ic h e , c h iu s e  in  m o n a s te ro , 

h a n n o  ta lv o lta  n a r ra to  tatti s t ra o r d in a r i c h e  a v r e b b e ro  p e rc e p ito  co lle tt iv a *  

m e n t e . . . ;  m a  q u i n o n  e  q u e s t io n e  n e  d i m o n a c h e , n e  d ’ is te r ic h e .. .  S i  e  

s o lit i o b b ie t ta r e : « A llu c in a z io n i c o lle t t iv e  ». R is p o n d o  c h e  n o n  e s is to n o  « al- 
lu c in a z io n i c o l l e t t i v e * .  G l i  a lie n is t i  ig n o ra n o  un  fe n o m e n o  s im ile .

E sc lu sa  l’ ipotesi allucinatoria, intesa nel senso patologico, ri- 
mane l’ ipotesi telepatica, a norma della quale dovrebbe ricercarsi 
un « agente », il quale abbia proiettato telepaticam ente il sim ulacro 
del defunto visualizzato dai cinque « percipienti ». E  qui ci si trova 
sub ito  di fronte a una difficolta teorica insorm ontabile; ed e che 
nei casi di « telepatia fra v iventi » si riscontra im m ancabilm ente 
che Vagente trasm ette al percipiente il sim ulacro di se stesso; giam m ai 
il sim ulacro di una terza persona. N e d eriva che siccom e nel caso 
in esam e il fantasm a di colui che apparve rappresentava un de
funto, dovrebbe inferirsene che Vagente, il quale trasm ise ai cinque 
percipienti il sim ulacro di se stesso, fosse precisam ente lo spirito 
del defunto m anifestatosi. Come si vede, inducendo e deducendo 
a  fil di logica, siam o entrati senza volerlo in piena ipotesi spiri- 
t ica ; ed anzi dovrebbe aggiu n gersi che l ’ ipotesi sp iritica risulta il
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com plem ento necessario di quella telepatica, inquantoche se e vero, 
com e indubbiam ente e vero, che la telepatia e una facolta spiri- 
tuale, allora, anche a p rio ri, dovrebbe inferirsene che la m edesim a 
abbia ad estrinsecarsi solo in v ia  eccezionale tra esseri viventi, e, 
per converso, che abbia da funzionare in v ia  perfettam ente nor- 
male tra spiriti disincarnati, e da esercitarsi in v ia  supernorm ale 
tra spiriti disincarnati ed incarnati (m anifestazioni dei defunti). Ora 
e  precisam ente tutto questo che dim ostrano a posteriori le indagini 
m etapsichiche.

S i ag g iu n g a  che un’altra legg e  fondam entale dei fenomeni te- 
lepatici interviene a co n valid are m irabilm ente le conclusioni espo- 
ste; ed e che non possono d arsi trasm issioni telepatiche a distanza 
tra due persone che non si conoscano; o, in altri term ini, che tra 
Vagente e il percipiente debbono esistere in precedenza rapporti per- 
sonali di qualche n a tu ra : di parentela, di am icizia, o di sem plice 
conoscenza; g iacch e soltanto in conseguenza di siffatti rapporti pud 
stabilirsi tra due persone l’ indispensabile « rapporto psichico », il 
quale, nell’am bito dei fenomeni m etapsichici, corrisponde a  cio che 
nell’am bito dei fenomeni elettrici si denom ina la  « sintonizzazione » 
tra due stazioni di « telegrafia senza fili »; sintonizzazione che con- 
siste nel fatto di avere in precedenza regolate le stazioni su lla m e
desim a « lunghezza d ’onda elettrica ». O ra un agente telepatico ha 
bisogno, a sua volta , di conoscere subcoscientem ente la « lunghezza 
d ’onda psichica » —  per cosi esprim erci —  della  persona lontana 
con cui vorrebbe entrare in rapporto; il che puo realizzarsi uni- 
cam ente nel caso ch’eg li abbia avuto in precedenza rapporti per- 
sonali con lui; e in  difetto di cio, puo ancora realizzarsi qualora 
il « sensitivo  chi aro veggen te  » prenda contatto con qualche oggetto  
lungam ente apparten uto  a lia  persona lontana in questione (psico- 
metria). R e s ta  inteso, pertanto, che se non si realizza una qualunque 
delle  condizioni esposte, allora non possono stabilirsi « rapporti 
psichici •> a distanza tra due persone, ne sotto form a telepatica, 
ne sotto form a psicom etrica. C io posto, ne consegue che nel caso 
nostro, in cui i d iversi sen sitiv i non si conoscevano, non potevano 
stabilirsi rapporti psichici tra di loro, e in conseguenza, essi non 
potevano sub ire 1 ’ influenza allucinante di un agente telepatico qua
lunque ; influenza che, del resto, non era possibile per un altro 
m otivo; ed e q uello  fatto rilevare  in precedenza, che la telepatia 
risultando un fenom eno spontaneo di espansione supernorm ale del 
proprio spirito, ne deriva  che Vagente proietta al percipiente il si- 
m ulacro di se stesso , e non mai il sim ulacro di terze persone;
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senza contare che chi propugnasse l ’ ipotesi telepatica tra viventi 
nei casi dell’ordine esposto, ricadrebbe appieno nell’altra  ipotesi 
delle « allucinazioni patologiche collettive », le quali, come afferm a 
il R ich et, sono ignorate dagli alienisti, in quanto non esistono che 
sotto form a di sufgestioni v trb a li; giam m ai sotto form a di svgge- 
stioni telepatiche a distanza. Come si vede, le argom entazioni con- 
trarie alle ipotesi allucinatoria e telepatica s ’ innestano curiosam ente 
l ’una nell’altra, in gu isa da rafforzarsi a vicenda. D ifatti propu- 
gnando la tesi della telepatia tra v iventi nel caso in esam e, si 
verrebbe a sottintendere la possib ility  delle « allucinazioni patolo
giche collettive », le quali sono ignorate in psichiatria; mentre l’e- 
sistenza di un’ « allucinazione patologica collettiva » d ’orig ine te
lepatica, risulterebbe in contraddizione con le regole  fondam entali 
con cui si estrinsecano le manifestazioni telepatiche, in cui viene 
costantem ente trasm esso il fantasm a d e ll’agente, non mai quello 
di un terzo.

D eve pertanto concludersi che il fantasm a telepatico apparso 
ai cinque percipienti, era  un fantasm a obbiettivo proiettato dalla vo- 
lonta del defunto m anifestatosi. Nel qual caso, anche la sensazione 
di una « presenza » che il rev. M urray ebbe a provare, nonche a 
localizzare nel m edesim o punlo in cui g li altri v idero il fantasm a 
del defunto, concorrerebbe validam ente a  dim ostrare la reale pre
senza obbiettiva in quel punto di un fantasm a fluidico intangibile, 
m a percepibile ad occhi di sensitivi.

R im an e da rilevare che le m anifestazioni della natura esposta, 
risultano assolutam ente indipendenti dall’ ipotcsi del « serbatoio 
cosm ico delle memorie individual! ». Infatti, anche concedendo che 
nel serbatoio in discorso, insiem e alle m em orie individuali di tutti 
i defunti, si conservino i sim ulacri dei m edesim i, si dovrebbe in- 
ferirne necessariam ente che tali sim ulacri esistano in quel mezzo 
alio stato inanim ato; giacche se si trattasse di sim ulacri anim ati. 
agenti e intelligenti, allora si verrebbe ad afferm are la sopravvi- 
venza di entita spirituali vere e proprie, e l ’ ipotesi del « serba
toio cosm ico » s ’ identificherebbe con l’ ipotesi sp iritica. Orbene: si 
e visto  che il fantasm a di defunto qui considerato non era un si- 
m ulacro inanimato, dal momento che fu visto  salire i gradin i del 
pulpito, collocarsi a lato del suo successore, e rivo lgere  un sor- 
riso alia propria fig lia ; tutte circostanze inconciliabili con l'esi- 
stenza ipotetica di un « serbatoio cosm ico di sim ulacri inerti di 
defunti ».
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C a so  V . —  L o  ricavo  dalla m agnifica riv ista  nord-am ericana 
« P sych ic  R esearch  * (1928 , p. 429), la  quale e l’organo d ell’ « A m e 
rican So c ie ty  for P sych ical R e se a rch  ».

S i tratta di un caso otlim am ente docum entato, riferito dallo 
stesso « R esearch  Officer » della So cieta  in questione, il quale lo 
raccolse dal labbro dei percipienti. L ’episodio e analogo al pre- 
cedente, e non presenta m odalita d iverse di estrinsecazione; ma 
vale a  convalidare le conclusioni sp iritualiste a  cui si g iunse ana* 
lizzando l’ altro. L a  reiterazione di ep isodi analoghi e la  piu elo- 
quente delle prove nel cam po delle indagini m etapsichiche, come 
in qualunque altro cam po d’ indagini scientifiche.

M alcolm  B ird , Yufficiale indagatore dei casi che giungono a co- 
noscenza della « Societa  A m erican a di R icerch e  Psich iche ». pub- 
b lica nel numero di agosto  1928 della r iv ista  citata, due casi di 
apparizioni di defunti m olto im portanti, e m eritevoli di essere en- 
tram bi qui riportati.

P er il prim o tra essi, eg li prem ette che per ragioni le quali 
em ergono chiaram ente dal contesto della  narrazione, d ovra  aste- 
nersi dal fare i nomi dei protagonist!, nonche d ella  localita in cui 
si svo lse l ’evento, la quale e una cittadina dello stato di « N ew  
E n glan d  ». R e sta  inteso, pertanto, che i nomi qui riferiti sono 
pseudonim i.

E g li  prosegue informando che trovandosi in v isita  nella citta
dina di X .,  g li vennero incontro per la strada il rev . John Jo n es 
e m iss A n n a B a rry , di lui cugina, i quali g li raccontarono un epi- 
sodio straordinario di visione co llettiva di un fantasm a nella chiesa 
in cui funge da rettore il rev. Jo n e s, episodio a loro m edesimi 
occorso nell’anno 1920. In quell’epoca il « Sopraintendente A n - 
ziano » della chiesa era un certo W illiam  Sm ith , il quale teneva 
quel posto da trent’anni, ed aveva sem pre prestato  l ’opera sua con 
vera abnegazione ed amore, sia  finanziariam ente che in altre gu ise, 
per il bene e la prosperity  della propria congregazione, alia  quale 
si sentiva vincolato da spontaneita di sentim ento. Senonche, nel- 
l’anno i9 20 ,avven n e che per una serie di traversie  d ’affari, Mr. Sm ith 
si trovo finanziariam ente rovinato; e in un momento di scoram ento 
profondo, si tolse la vita. Poco dopo, M iss B a rry  seppe dalla ve- 
dova che la causa principale della d ep ression e m orale che aveva  
spinto a ll’atto disperato il marito, d o veva ricercarsi nella circo- 
stanza che le sue condizioni finanziarie non g li avrebbero perm esso 
di deporre nel vassoio per le offerte pasquali a lia  chiesa, il solito 
« cheque » ch’eg li v i deponeva da trent’anni, il quale am m ontava
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a una som m a cospicua. Questo risu lta un elem ento im portante e 
su g gestivo  per la  storia della m anifestazione occorsa.

A  questo punto il relatore cosi continua:

Nella domenica successiva al giorno di Pasqua, a una settimana di di
stanza dal suicidio di Mr. Smith, nella chiesa di cui si tratta furono rac- 
col te, secondo l’ uso, le ofterte pasquali da due « Sopraintendenti », uno 
dei quali era I’ abituale raccoglitore degli anni precedenti, I’altro un signore 
eletto al posto del defunto Smith. Assolto il loro compito, i « Soprainten
denti » traversarono la chiesa, giunsero ai gradini del coro, e si accinge- 
vano a salirli onde presentare le offertc raccolte all’altare, quando venne 
loro incontro il « Rettore » per ricevere il vassoio dalle loro roani. Ma egli, 
improvvisamente trasali, divenne pallidissimo, indietreggio barcollante, come 
se fosse colto da improvviso malore. Miss Barry, sua cugina, osservo stu- 
pita quella scena, e il rettore Jones me la confermo.

Simultaneamente si udi strillare nell'angolo estremo a destra della chiesa. 
Miss Barry, la quale sedeva nel suo stallo usuale... testifica che i suoi occhi, 
i quali fissavano in quel momento i signori che portavano le oflerte all’al
tare, percepirono sui gradini del coro tre persone, anziche due; e la terza 
persona era il fantasma del signor Smith, cosi reale e naturale per lei, 
com’cgli lo era stato in tutte le domeniche che 1’aveva visto assistere al 
servizio divino da quel posto.

Quando, piu tardi, il rettore Jones rincaso, Miss Barry gli chiese che 
cosa eragli capitato di male durante il servizio religioso. Egli esitb un istante, 
poi cosi rispose:

—  E b b e n e , n o n  lo  so  n e p p u r  io  c h e  c o s a  m i s ia  c a p i t a t o . . .  M i p a rv e  d i 

s c o r g e r e . . .

M is s  B a r r y  lo  in te rru p p e  a  m e t a : « Io  so  c h i e  c o lu i c h e  v e d e s t i, p e r -  

c h e  lo  v id i a n c h ’ io : S ta m a n e  W il ly  S m ith  si t ro v a v a  in  c h ie s a , a l s o lito  su o  

p o s to  ».

—  S i - r isp o se  il re tto re  - e g li si t ro v a v a  a l s o lito  su o  p o s to , e d  a p p a -  

r iv a  c o s i re a le  e  n a tu ra le , c o m e  q u a n d o  e ra  v iv o .

P o c h i g io rn i d o p o  M iss  B a r r y  s ’ itn b atte  in  u n a  s ig n o ra  d e lla  c o n g re g a -  

z io n e , c c r t a  M rs . D a v is ,  ch e  le  d o m a n d o  se  si e ra  re c a ta  in  c h ie s a  n e lla  

p re c e d e n te  d o m e n ic a . E s s a  r is p o se  a fle rm a t iv a m e n te , e  a l lo r a  M rs . D a v is  

c h ie s e  se  1’ a v e v a  s e n t ita  s t r i l la re . M iss  B a r r j '  o s s e rv o  c h e  a v e v a  u d ito  un o 

s t r i l lo  d i p e rs o n a  im p a u r ita , m a  n o n  s a p e v a  c h i fo sse  c o le i c h e  l ’ a v e v a  

e m e ss o . M rs . D a v is  a l lo r a  ra c c o n td  q u a n to  se g u e :

—  S o n o  s ta ta  io  a  s t r i l la re . N o n  lo  sa p e te  il m o tiv o ?  H o  v is to  W illy  

S m ith , il q u a le  s ta v a  su i g ra d in i d e l l ’ a lta re  (e ssa  in te n d e v a  d ire  su i g ra d in i 

d e l c o ro ) , e d  a p p a r iv a  c o s i n a tu ra le  c o m e  q u a n d o  v i s i t ro v a v a  d a  v iv o .

A llo r a  M iss  B a r r y  in fo rm o  la s ig n o ra  D a v is  c h e  le i p u r e , in s ie m e  al re t- 

tove J o n e s ,  a v e v a n o  v is to  n e l m e d e sim o  p u n to  il d e fu n to  S m it h .. .

M iss  B a r r y  fa  r i le v a r e  c h e  q u a n d o  e ssi v id e ro  I’ a p p a r iz io n e , il re tto re  

J o n e s  si tro v a v a  nel c e n tro  d e l c o r o , M rs . D a v is  s i t ro v a v a  a l l ’ c s tre m a  d e 

s tra  riel m e d e s im o , e  le i si t ro v a v a  a U 'e s tre m a  s in is t ra : d im o d o c h e  l ’ a p p a -  

r iz io n c  fu  v is ta  d a  tre  p u n ti d ia m e tra lm e n te  o p p  sti d e l la  c h ie s a . E s s a ,  

in o lt r e , o s s e r v a  c h e  il fa n ta sm a  a p p a r iv a  s if fa tta m e n te  u m a n o , d a  n o n  su g -

30 6



D I A L C U N E  V A R IE T A ,  ECC. 307

g e r ire  n u lla  d i a n o rm a le  o d  in s o lito . N o n  le  c o n sta  c h e  a ltre  p e rso n e  ab- 

b ia n o  v isu a liz z a to  il fa n ta sm a , se b b e n e  la  c h ie s a  fo sse  a f fo lla ta . E s s a  rit ie n e  

m ile  in fo rm a re  a ltre s i c h e  la  c h ie s a  in  d isc o rs o  v e n n e  e d if ic a ta  s o p ra  l ’ a n -  

t ic o  c ira ite ro  d e lla  c o n g r e g a z io n e , e  c h e  n e i n o v e  a n n i c h e  le i e  il re tto re  

v i d im o ra n o , e b b e ro  a d  a s s is te re  ad  a lc u n i in e sp lic a b ili  fe n o m er.i fis ic i, p re -  

s u m ib ilm e n te  d ’o r ig in e  su p e rn o rm a le .

Oui term ina la relazione del prim o episodio riferito da M al
colm  B ir d ; episodio in tutto analogo al precedente, su lla veracita 
del quale non e lecito discutere, e che pertanto richiede a sua 
volta di essere preso in seria considerazione dai cultori di ricerche 
psichiche, onde possibilm ente indagarne la genesi sotto punti di 
v ista  d iversi, e pervenire in tal gu isa  a m eglio com penetrare il 
grande mistero che avvo lge  le m anifestazioni del genere. P e r  conto 
mio l’ho g ia  fatto nei commenti al caso precedente, in base ai 
quali risu lta che i fenomeni delle « apparizioni di defunti », osser- 
vate collettivam ente o successivam ente, si dim ostrano inesplicabili 
con le ipotesi naturalistiche della « telepatia tra i viventi », delle 
allucinazioni collettive » e del « serbatoio cosm ico delle m emorie 
individuali ». Cost stando le cose, non e il caso di ag g iu n gere  ulte- 
riori argom entazioni onde provare l’orig ine genuinam ente spiritica 
del fantasm a scorto dai tre percipienti. Chi non condivide tale opi- 
nione si provi a confutare le m ie precedenti argom entazioni, ed io 
rispondero.

D a notare nell'episodio esposto la circostanza del defunto, il 
quale era siffattam ente aflezionato alia  propria chiesa, da darsi la 
morte per la disperazione di non potere e larg ire  in favore  della 
m edesim a la consueta somma raggu ard evo le  che tutti g li anni de- 
poneva sul vassoio pasquale.

Come g ia  feci rilevare nei mio volum e sui « Fenom eni Prem o- 
nitori », anche per un buon numero di manifestazioni di defunti 
si rileva  com ’esse traggano orig ine da uno stato speciale di « mo- 
noideismo » determ inate nella m entalita dei defunti dalle condi- 
zioni psichiche ed em otive in cui la morte li colse; stato d’animo 
che tenendo vincolati per un dato tempo g li spiriti disincarnati 
a ll’ am biente in cui vissero, faciliterebbe grandem ente la loro ma- 
nifestazione nell’ am biente stesso. Questa, pertanto, dovrebbe rite- 
nersi la causa predisponente che perm ise al defunto di manife- 
starsi ancora una volta al posto consueto da lui occupato in vita 
nella chiesa dei suoi pensieri. D eve, inoltre, tenersi il debito conto 
di quanto inform c^M iss B a rry , che in quelli am bienti, essa ed il 
rettore, erano stati testimoni di fenomeni fisici spontanei d 'origine
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presum ibilm ente supern orm ale; il che trae a  inferirne che la chiesa 
e il prcsbitero, edificati sopra un antico cim itero, risultassero sa- 
turi di « fluidi vitalizzati », i quali facilitavano le m anifestazioni dei 
defunti.

Caso  V I. — E  questo il secondo episodio riferito dal <■ R e 
search Officer » dell’ « A m erican  S o c ie ty  for P sych ical R esearch  », 
ed io lo ricavo  dal medesim o articolo da lui pubblicato sulla R i-  
v ista « P sych ic  R esearch  ».

E g li  sc r iv e :

P e r  q u e s to  s e c o n d o  e p is o d io  io  n o n  m i t ro v o  o b b lig a to  a  ta c e r e  il n o m e  

d e l p a r te c ip a n te  c h e  m e  lo  r i fe r i. Q u e s to  p a r te c ip a n te  e  M r . D . L .  D a d ir -  

r ia n , m e m b ro  d e l l ’ « A m e r ic a n  S o c ie t y  fo r  P s y c h ic a l R e s e a r c h * ,  e  in d u -  

s tr ia le  a s sa i n o to . I o  s c r is s i la  re la z io n e  d e l c a s o  so tto  la  d i lu i d e t t a t u r a ; 

g l ie la  r i le s s i , e d  e g li  l ’ a p p r o v o .

D e b b o  a n z itu tto  p re m e tte re  c h e  M r . D a d ir r ia n  e  q u a s i to ta lm e n te  c i e c o ; 

d im o d o c h c  p e rv ie n e  s o la m e n te  a  d is t in g u e re  la  lu c e  d a l l 'o m b r a ,  a  d ie c i  n 

d o d ic i m etri d i d is ta n z a , e  q u a n d o  la  lu m in o s ita  e  m o d e ra ta .

. . .  N e l s e tte m b re  7, d e l 1927, a lle  o re  7 , 1 5  p o m ., M r. D a d ir r ia n  c o n  su a  

c u g in a , M rs . H a t t ie , s e d c v a n o  n e lla  p a r te  c o p e r ta  d e l p o r t ic a to  d e lla  lo ro  

p a la z z in a . Q u e s ta  su a  p a re n te  a v e v a  a s su n ta  la  d ire z io n e  d e l l ’ a z ie n d a  d o -  

m e s tic a  d o p o  la  m o rte  d e lla  s ig n o ra  D a d ir r ia n , m o rte  c h e  in  q u e l l ’ e p o c a  

e ra  d i d a ta  re c e n te . N e lla  c irc o s ta n z a  q u i c o n s id e ra ta , M rs . H a t t ie  s e d c v a  

a l Into s u d , e  M r. D a d ir r ia n  al la to  n o rd  d e l p o r t ic a to . E r a n o  in  a t te sa  d e l 

lo ro  « c h a u f le u r » , il q u a le  d o v e v a  c o n d u r li  a l c a m p o s a n to . A s p e t ta v a n o  in  

s ile n z io , e  M r. D a d ir r ia n  in fo rm a  c h e  in  q u e l m o m e n to  n o n  p e n s a v a  a  n u lla  

d i p a r t ic o la re  : s ta v a  p a ss iv a m e n te  a t tc n d e n d o  I ’ a r r iv o  d c l l ’ a u to m o b ile . D ’ un 

tra tto  e g li a v v e r t i  d e i p a ss i s u lla  g h ia ia  d e l v ia le ,  i q u a li  p ro v e n iv a n o  d a l 

la to  su d  d e l p o r t ic a to , a  u n a  c e r ta  d ista n z a  d a l m e d e s im o . I .a  s u a  c u r io s ita  

s i r is v e g lio , p o ic h e  n e lla  c a s a  n o n  e ra n v i o s p it i ,  m a  u n ic a m e n te  le  p e rso n e  

d i s e rv iz io . E g li  c h ie s e  a lia  c u g in a :

—  H a tt ie , se n to  d e i p a ssi s u lia  g h ia ia  d e l v ia le . Q u a lc h e d u n o  d e i 

se rv i p ro b a b ilm e n te  va  in  p a e s e . Q u a n d o  e  v ic in o  a  t c , d im m i d i c h i si 

tra tta .

L a  s ig n o ra  H a tt ie  r isp o se  d i n o n  u d ire  feco d i p a s s i ; o s s e rv a n d o  c h e  

p ro b a b ilm e n te  e g li a v e v a  sc a m b ia to  p e r  p a ss i s u lla  g h ia ia  il c h ia s s o  ch e  

fa c e v a n o  i ra g a z z i g iu o c a n d o  n e lla  s t ra d a  ( ta le  s t r a d a  e  a  c e n to  p ie d i Ion- 

ta n a  d a lla  p a la z z in a ). M r. D a d ir r ia n  e r a  b en  c e r to  c h e  i p a ss i d a  lu i a v v e r -  

t it i , e  c h e  tu tto ra  r is u o n a v a n o  n e l v ia le , n o n  p ro v e n iv a n o  d a  q u e lla  p a r te  ; 

p e r  cu i in s is te , o s s e r v a n d o :

—  M a  n o ; si tra tta  d i q u a lc h e d u n o , il q u a le  p a s s e g g ia  s u lla  g h ia ia  d e l 

v ia le  ; p ro p r io  d i fro n te  a  n o i.

M c n tre  p a r la v a , i p a ss i s i a v v ic in a v a n o  se m p re  p iu ,  e  la  lo ro  e c o  d iv e *  

n iv a  s e m p re  p iu  d is t in ta . G iu n s e ro  in fin e  d i Iro n te  a l ia  s c a l a . . .  E g l i  c h ie s e  
m io v a m e n t e :
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—  H a t t ie , H a t t ie ;  m a  n o n  li s e n t i q u e s t i p a s s i?  O ra  r is u o n a n o  p ro p r io  

a  n o i d i fro n te . C h i e  c h e  g iu n g e ?

Q u e s ta  v o lta  la  s ig n o ra  H a tt ie  n o n  r is p o se . M r . D a d ir r ia n  r ite n n e  d i es- 

s e r s i  e s p re s so  co n  u n a  c e r ta  im p a z ie n z a , e  d i a v e r la  in d is p e tt ita .

In ta n to  i p a ss i c c n t in u a v a n o  a  fa rs i u d i r e ; m a  in v e c e  d i  s c e n d e re  lc 

s c a l e ,  e  r is u o n a re  su l ta v o la to , e ss i p ro se g u iro n o  n e l v ia le  c h e  g ir a v a  at- 

to rn o  a l ia  p a la z z in a , p ro c e d e n d o  v e r s o  il la to  n o r d , e  d iv e n e n d o  g ra d a ta -  

m e n te  p iu  d e b o li.

R in u n c ia n d o  a d  o tte n c re  s c h ia r im e n ti d a l la  s ig n o ra  H a t t ie , c h ’ e g li  r ite - 

n e v a  m o m e n ta n e a m e n te  c r u c c ia t a , il s ig n o r  D a d ir r ia n  c h ia m o  a d  a lta  v o c e :

—  C h i e  c h e  p a s s a ?  P o te n , M a rg h e r ita , C e c i l ia ,  R o y ?

N e s s u n a  r is p o s ta . In ta n to  l ’ e c o  d e i p a ss i a n d o  g ra d a ta m e n te  e s tin g u e n - 

d o s i a  d is ta n z a . E g l i  n e  c o n c lu s e  c h e  p ro b a b ilm e n te  s i t ra t ta v a  d i u n  ser- 

v i t o r e , il q u a le  n o n  a v e v a  u d ito  la  s u a  v o c e ,  0  a v e v a  fa tto  le  fin te  d i n o n  

u d ir la .

N e l  fra t te m p o , g iu n s e  l ’ a u to m o b ile , e d  e n tra m b i si a v v ia r o n o  al ca m p o - 

sa n to . L a  g ita  e b b e  la  d u ra ta  d i c i r c a  u n ’ o r a , e  M r . D a d ir r ia n  n o to  c h e  

su a  c u g in a  s i m a n te n n e  c o s ta n te m e n te  t a c itu rn a , p re o c c u p a ta , m o ra lm e n te  

d e p r e s s a . . .

E  a b itu d in e  d i M r . D a d ir r ia n  d i a lz a r s i a l m a ttin o  p e r  te m p o , d i v e stirs i 

e  d i a t te n d e re  in  c a m e ra  u n a  ta z z a  d i c a ffe , fu m a n d o  u n a  s ig a r e t t a ; m e n tre  

u su a lm e n te  su a  c u g in a  in te rv ie n e  a  le g g e rg li i g io rn a li.

Q u e l m a ttin o  M rs . H a t t ie , a p p e n a  e n tra ta  g li r iv o ls e  la  p a ro la  d i c e n d o :

—  H o  q u a lc h e  c o s a  d a  d ir t i ,  m a  n o n  v o rr e i c h e  te  n e  im p re ss io n a s s i .

M r . D a d ir r ia n  e ra  b en  lo n ta n o  d a l l ’ im m a g in a re  c h e  c o s a  a v e s s e  d a  d ir g l i .

E s s a  co s i c o n t in u e :

« T i  r ic o r d i ie r i s e ra  q u a n d o  si s ta v a  so tto  il p o r t ic a to  e  c h e  tu  m i d i-  

c e s t i  c h e  d e i p a ss i r is u o n a v a n o  su l la  g h ia ia  d e l v ia le , c h ie d e n d o m i d i g u a r-  

d a r e  c h i e r a  la  p e rs o n a  c h e  s i a v v ia v a  a l v i l la g g io ?  I o  ti r is p o s i c h e  n u lla  

u d iv o ,  e  c h e  p ro b a b ilm e n te  a v e v i  s c a m b ia to  il c h ia s s o  d e i ra g a z z i n e lla  

s t r a d a ,  c o n  l’ e c o  d i p a ss i h e l v ia le . T u  r is p o n d e s t i c h e  u d iv i i ra g a z z i a  

g iu o c a r e , m a  u d iv i a lt r e s i c h ia ra m e n te  d e i  p a ss i c h e  c a lc a v a n o  la  g h ia ia  d e l 

v i a le ,  e  s i a v v ic in a v a n o  a  n o i. T i  r ic o r d i c h e  s u b ito  d o p o  r iv o lg e s t i n u o - 

v a m e n te  a  m e  la  p a r o la , r ip e te n d o m i c h e  i p a ss i r is u o n a v a n o  a  n o i d i fro n te , 

e  d o m a n d a n d o m i s e  n o n  v e d e v o  c h i s i t r o v a v a  in  q u e l p u n to  ? E b b e n e  ; a l-  

lo r a  h o  g u a rd a to . e  sa i tu  c h i v id i ?  I n  q u e l p u n to  e ra v i D o l ly  (M rs . D a 

d ir r ia n ) , in v o lto  s o rr id e n te  e  fe lic e  ! In d o s s a v a  u n a  lu n g a  v e s t a g lia , e  a v e v a  

i c a p e ll i  d is c io lt i ,  m a  io  n o n  v id i  n e  i p ie d i ,  n e  le  m a n i d i le i .  P a r e v a  

c h e  s c iv o la s s e  n e l v ia le . E s s a  p ro se g u i v e r s o  n o r d , e  d is p a r v e  n e l s e n tie ro  

in  m e z z o  a i  p in i. N o n  r is p o s i a l ia  tu a  d o m a n d a , p e rc h e  r im a s i a  ta l se g n o  

i m p re s s io n a ta  e  s to rd ita , c h e  m i s e n t iv o  la  fro n te  m a d id a  d i s u d o r  fr e d d o . 

A  v e v o  u d ito  q u a lc h e  v o lta  p a r la r e  d i p e rs o n e  c h e  a v e v a n o  p e rc e p ito  fa n ta sm i, 

m a  io  n o n  h o  m a i c r e d u to  a  s im ili s t o r ie l le ,  p e r  c u i ,  a l lo r c h e  m i v id i D o l ly  

d in a n z i ,  r im a s i s b a lo r d ita  e  a m m u to lita . A v r a i  o s s e rv a to  c h e  q u a n d o  to m a m m o  

d a l  c a m p o s a n t o , io  r ip re s i il m io  p o s to  n e l p o r t ic a to , p e r  q u a n to  l ’ o ra  fo sse  

t a r d a . L o  fe c i  p e rc h e  s p e ra v o  d i r iv e d e r la  a n c o r a ; m a  n u lla  m i a p p a rv e  » .

. . .  M r. D a d ir r ia n  r i t ie n e  d i d o v e r  a g g iu n g e re , a d  o g n i b u o n  fin e , c h e  

d u ra n te  I’ e s p e r ie n z a , e g li  n u lla  a v e v a  d e tto  c h e  p o te s se  in d ic a re  a  su a  c u g in a
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la  d ire z io n e  d e i p a ss i d a  lu i p e rc e p it i ,  i -q u a li  a v e v a n o  p ro se g u ito  v e r s o  il 

n o r d , o lt re  le  s c a le . N o n d im e n o  si e  v is to  c h e  s u a  c u g in a  v id e  I’ a p p a r iz io n e  

p e rc o rr e r e  e sa tta m e n te  il c a m m in o  c h e  M r. D a d ir r ia n  a v e v a  p e rc e p ito  p e r  

a u s ilio  d i u n ’ im p re ss io n e  a u d it iv a . I l  c h e  te n d e  a d  e s c lu d e r e  in  g u isa  r is o lu -  

t iv a  I’ ip o te s i c h e  la  d i lu i c u g in a  a v e s s e  in v e n ta to  u n a  s t o r ie l la . . .

P e r  q u a n to  m i e  d a to  s a p e re  in  b a se  a lle  c o g n iz io n i a c q u is ite  in  tem a 

d i m e ta p s ic h ic a , q u e s to  s e c o n d o  e p is o d io  r is u lta  u n ic o  p e r  la  c irc o s ta n z a  d e l-  

1’ a p p a r iz io n e , la  q u a le  fu  vista d a  ch i p o s se d e v a  il s e n s e  d e lla  vista, e udita 
d a l l ’ o s s e r v a to r e , il q u a le  n o n  d is p o n e v a  d i a lt ro  se n so  c h e  Yudito p e r  e n tra re  

in  ra p p o r to  co n  I’ a m b ie n te  e s te rn o . N o n  so n o  tro p p o  s ic u ro  c h e  d a l p u n to  

d i v is ta  d e l l ’ e s is te n z a  o b b ie t t iv a  d e l l ’a p p a r iz io n e , ta le  c irc o s ta n z a  d i fa tto  

ra p p re se n t i u n a  p ro v a  p iu  a n c o ra  d e c is iv a  d e l l ’ a lt r a  fo rn ita  d a i so lit i  c a s i 

d i v is io n i c o lle t t iv e  d i fa n ta sm i. C o m u n q u e  s ia  d i c io , e s sa  r isu lta  in d ttb- 

b ia in e n te  u n a  v a r ia n te  m o lto  s u g g e s t iv a  n e i c a s i d i q u e s t ’ u ltim o  gen ere '.

In merito a queste ultime considerazioni del relatore, osserve* 
che i casi di apparizioni telepatiche di natura collettiva, cop la 
variante dei divers! sensitivi, i quali percepiscono la m edesim a m a- 
nifestazione con im pressioni d iverse dei sensi, sono abbastanza fre- 
quenti nella casistica telepatica, com e pure in quella delle appari
zioni dei defunti. In quest’ultimo ordine di fatti ricordero un ep i
sodio de me citato in altro lavoro, in cui tre percipienti ebbero 
tre im pressioni d iverse, ma ugualm ente veridiche. su lla presenza 
del medesim o fantasm a di defunto: l’uno dei quali lo vide, l’ altro 
ne ud) la voce, e il terzo percept un profum o fortissim o d i viole mam- 
m ole; il che corrispondeva alia  circostanza che la salm a di colei che 
apparve era stata letteralm ente coperta di vio le m am m ole sul letto 
di morte.

Nondimeno, il caso qui considerato risu lta effettivam ente unico 
nel particolare seguente: che colui tra i percipienti il quale a v v e rt i 
la presen/.a del fantasm a per ausilio di un’ im pressione au d itiva , 
non avrebbe potuto averne cognizione in altra guisa, essendo cieco . 
S i direbbe pertanto che la m oglie defunta abbia intenzionalmente 
im pressionato telepaticam ente il senso dell’udito del proprio m arito , 
ben sapendo che non avrebbe potuto m anifestarglisi in altra gu isa  ; 
e siasi sim ultaneam ente m anifestata alia  cugina in form a o b b ie t
tiva affinche il marito apprendesse qual era la genesi dell’eco dei 
passi da lui percepiti ; in pari tempo ottenendo che le im p res
sioni telepatiche dei due percipienti si convalidassero m irabilm ente 
a vicenda, e cio anche nel particolare secondario del cam m ino per- 
corso dal di lei fantasm a, in gu isa  da fornire ai propri cari e al 
mondo dei viventi, una prova incontestabile della propria soprav -
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vivenza.
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Inoltre, deve agg iu n gersi come anche dal punto di v ista  della 
obbiettivita di un buon numero di fantasm i telepatici e di appari- 
zioni di defunti, l’ episodio esposto risu lta  piii efficace in tal senso 
di quel che non avven g a  per g li episodi in cui la  visione dei fan
tasmi e bensi collettiva, ma unicamente v i s iv a ; e cio in quanto 
contiene in se due prove disparate, le quali convergono verso  tale 
dim ostrazione,

R iassu m en d o : anche per l’episodio in esam e, come per g li altri 
che precedono, deve riconoscersi che le ipotesi delle « allucinazioni 
collettive » e della « telepatia fra viven ti », com binate a ll’ a ltra del 
« serbatoio cosm ico », a nulla valgono per la sua dilucidazione; di- 
modoche non rim ane che far capo ad un’azione telepatica da parte 
della defunta; azione determ inatrice della m anifestazione esposta, 
in cui il marito cieco viene im pressionato telepaticam ente sotto 
form a auditiva, la quale risulto positivam ente subbiettiva, in quanto 
l’altra persona presente nulla ave va  udito; ma in pari tem po r i
sulto positivam ente verid ica, in quanto 1’eco subbiettiva dei passi 
nel viale a v e va  seguito la deam bulazione del fantasm a percepito 
dall’altra persona presente. D a un punto di v ista  d iverso , osservo  
come tale fantasm a dovrebbe ritenersi obbiettivo. m algrado sia stato 
osservato  da un solo p ercip ien te ; e cio per la considerazione che 
non e scientificam ente lecito analizzare un fatto separatam ente 
dagli altri d’ordine analogo, che nel caso nostro sarebbero le appa- 
rizioni di fantasm i percepite co lle ttivam en te ; com e pure, per la 
considerazione che il fantasm a a v e v a  sorriso  ai co n g iu n ti; segno 
che non era una proiezione puram ente telepatica del pensiero della 
defunta. Comunque, si tenga conto che ove anche cio fosse, tale 
circostanza non m uterebbe in nulla le conclusioni a cui si g iunse 
a proposito d ell’origine estrinseca, o spiritica, dell’ episodio in 
esam e.

(Continua) ERNESTO BOZZANO.
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Fatti e parole.

A n c h e  il p r o b le m s  d e l l ’ a s p e tto  d e lla  v ita  fu tu ra  p u b  d u n q u e  e s se re  r i

so tto  a  b a se  d i f a t t i .  C h e  ta li  fa tti s ia n o  a n c o r a  o g g id i  c o n tra s ta t i e  c o s a  

in d ifT eren te , p o ic h e  in  o g n i c a s o  la  s e m p lic e  s u p p o s iz io n e  d e l la  lo ro  re a lta  

h a  tra tto  il p ro b le m s  d e l l 'a n im a  d a llo  s ta d io  d i s e m p lic e  s p e c u la z io n e  e  lo  

h a  c a n g ia to  in  q u e s t io n e  d i fa tto . D e l le  se m p lic i s p e c u la z io n i p o s so n o  p ro - 

lu n g a rs i a l l ’ in fin ito  s e n z a  r i s u l t a t o ;  a l l ’ o p p o s to  le  q u e s t io n i d i fa tto  n o n  

p o s so n o  r im a n e re  lu n g a m e n te  in d e c is e .
D u  P r e l .



L’« HOLISM » E LA PRESUNTA AGONIA 
DELLA « DOTTRINA DELL’ANIMA »

S o m m ario : II generale Smuts, Presidente dell'Unione del Sud Africa e il suo monismo 
materialists, holism, che aflerma agonizzante la dottrina dell'anima. Critica spirt- 
tualista deW holism.

II vecchio monismo m aterialistico che credevam o fosse stato 
soffocato dalla reazione idealistica e sp iritualistica contem poranea, 
fa una nuova com parsa, non brillante invero, m a forse per alcuni 
seducente o alm eno im pressionante, sotto g li auspici della teoria 
d ell’ « holism  », o integralism o, che sul tronco della vecchia teoria 
dell’evoluzione inserisce alcune piu recenti teorie, anzi ipotesi, 
su lla  costituzione della m ateria e sulle orig ini della v ita , che sem- 
brano am m odernarla: e si crede forte abbastanza per v ibrare il 
colpo m ortale alia  « agonizzante » dottrina dell'anim a.

Chi form ula questa teoria pretenziosa non e un filosofo di pro- 
fessione, bensi il vecchio generale J .  C. Sm uts, ora Presidente deL 
l’U nione del S u d -A frica , in un volum e « H olism  and E volution  »; 
e chi si e dato prem ura di porne in evidenza le applicazioni anti- 
anim istiche e di farsene il volgarizzatore, e Jo h n  Linnell, con un 
articolo su lla riv ista  piu accreditata e pienam ente libera di studi 
religiosi e filosofici in Inghilterra, 1’ « H ibbert Jo u r n a ls , ultimo 
numero dello scorso anno, dal titolo: « L ’agonizzante dottrina del- 
l ’anim a ».

D a questo articolo toglierem o, riassum endola, la teoria del- 
1’ « h o lism *, nelle sue applicazioni alia dottrina anim istica, facen- 
done una som m aria critica ; e poi riassuiperem o, pure criticandoli, 
g li argom enti con cui l’ articolista crede, per suo conto, di poter 
contribuirc a dem olire la dottrina dell’anima, rea di numerosi e g rav i 
m isfatti, e ad anticiparci la visione idillica dell’etica individuale e 
sociale all'indom ani della fede nella sua im m ortalita.

** *

L a  nostra fede attuale in un’anim a distinta dal corpo e immor- 
tale ha — per l'artico lista  —  la sua genesi storica nell'anim ism o
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prim itivo, rafforzato dai fenomeni di chiaroveggenza, sogni, appa- 
rizioni, com parsa di spettri, allucinazioni e sim ili, interpretati come 
prova che cio che ha sop ravvissu to  dei defunti e la parte di essi 
che sola era vitale e forse im m ortale. P e r  generalizzazione, se ne 
indusse la so p ravv iven za di questo supposto principio im m or
tale di tutti g li uom ini, e si in tegro questa teoria non solo con 
rappresentazioni della v ita  d ell’al di la, tna con ipotesi su ll’origine 
e finalita dell’unione innaturale dell’ anim a col corpo terreno (puni- 
zione, reincarnazione espiatrice, ecc.).

A g li  anim isti, si puo anzitutto osservare che poiche la v ita  di 
tutti g li esseri v iventi d ifferisce di grado, non di genere, nelle d i
verse specie di piante e di anim ali, una volta concessa l’anim a al- 
l ’uomo bisognerebbe concederne una, anche se non dotata d’ intelli- 
genza e di senso morale, ag li anim ali e alle  p ian te : cio che pochi, 
anche degli anim isti, sono disposti ad am m ettere, m a che d’altra 
parte non si potrebbe logicam ente contestare, solo che si riconosca 
nelle svariate  form e della v ita  un processo ascensionale continuo. 
E  qui entra la teoria dell’evoluzione, com pletata dalla teoria del- 
1’ « holism ».

G ia la m ateria non e affatto inerte e senza v ita : e le m oderne 
teorie scientifiche ci mostrano in essa null’altro che ag greg ati di 
nuclei elem entari di energia. L a  m ateria e creativa per se stessa, 
e si evo lve  attraverso le form e cristalline e le form e elem entari di 
v ita  vegeta le  e anim ale, seguendo un processo di formazione di 
unita com plete e sufficienti a se stesse, costruite in modo da com- 
piere le proprie funzioni senza I'inserzione d i un principio vitale o d i 
altro genere dal d i fu o r i o da sorgenti ignote. Che questa em ergenza 
di unita com plete avven ga per processo evolutivo e generalm ente 
am m esso, nonostante la lacuna apparente fra la m ateria inorganica 
e  la v iv en te : perche non am m etterla anche nel p assagg io  dall'a- 
nim ale superiore a ll’uomo ? L a  struttura energetica universale di 
tutti gli esseri non ci autorizza a postulare solo per l'uom o il pri- 
v ile g io  di un’anim a im m essa e sopravvenuta nell’organism o per 
infusione esterna crea tiva : ipotesi che introduce 1’eccezione in una 
serie com patta, che dalla m ateria ascende per gradi di evoluzione 
fino ag li animali superiori.

D ice lo Sm uts nel volum e citato :

L a  s tru ttu ra  d e lla  m a te r ia  c i d ic e  c h e  a n c h 'e s s a  e  in  un c e r to  se n so  

c r e a t r ic e : c r e a tr ic e  c io e  d e lle  su e  fo rm e , c o m b in a z io n i, m o d e l l i . . . ;  c re a tr ic e  

in un se n so  a n a lo g o  a  q u e llo  in  c u i n o i d ic ia m o  c h e  la  v ita  o  lo  sp ir ito  

c re a n o  v a lo r i . . .
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*>> *

L ' « h o lism ®, abbiam  detto, ci ripresenta con nuova etichctta 
scientifica il vecchio monismo maierialisticcr. col doppio svan taggio , 
forse, che la teoria dell’evoluzione ha subito negli ultimi decenni 
una revisione radicale ed e ridotta appena ad una « ipotesi di la- 
voro » per i n atu ra listi; e che le successive ipotesi sulla costitu- 
zione della m ateria sem brano incalzarci — dal vecchio atom ism o, 
al « m odello * solare degli elettroni e protoni di elettricita, fin alia 
piu recente rinunzia ad ogni « m odello » fisico, per rifug iarsi in con
cetti astratti, non piu sim boleggianti, solo rappresentati da for- 
mole matem atiche — verso l'ipotcsi di un dinam ism o universale, 
ben piu prossim o alia  concezione di un monismo spiritualisiico  che 
a quella di un monismo m aterialistico.

S criv e  uno scienziato specialista in m ateria. S ir  O liver L o d ge ( i ) :

L ’ o p in io n e  d i a lc u n i d i n o i si e  c h e  i n o str i c o rp i n o n  s o n o  fa tti d i m a 

t e r ia :  c h e  lo  s p ir ito  a g isc e  s u lla  m a t e r ia .. .  p e r  I’ in te rm e d ia r io  d i  q u a lc h e  

c o s a  c h e  q u a s i n o n  c o n o sc ia m o  a n c o ra , le  c u i p ro p r ie ta  c i s fo rz ia m o  d i r ia s -  

su m e re  so tto  la  d e n o m in a z io n e  d i  « E t e r e  n e llo  s p a z io . . .  » .  In  a v v e n ire  

n o i fo rse  ci t ro v e re m o  a s so c ia t i p iu  d irc t ta m e n te  co n  l ’ e t e r e ,  e  p o c o  o  n u lla  

c o n  la  m a te r ia .

E  lo scienziato giapponese T . Fukurai, riinterpretando in ter
mini moderni la vecchia filosofia buddistica Sh ingon, ci presenta 
egli pure un processo evolutivo, anch’esso facente capo a  unita. 
ma un processo di spiritualizzazione progressiva della m aleria, in cui 
consiste la vita.

L a  v ita  e  sp ir itu a liz z a z io n e , u t iliz z a z io n e  p ro g re s s iv a  d e l la  m a te r ia . D i 

q u i I’ e v o lu z io n e  d i tu tti g l i  e s se r i. II tra m ite  m ig lio re  d e l lo  s p ir ito  e  I 'u o m o . 

L o  sp ir ito  v u o le  p e r fe z io n a re  I 'u o m o : e  c o s i I 'u o m o  a n e la  a  m ig lio ra rs i, e  

v ia g g ia ,  p e lle g r in o  e te rn o , a s p ir a n d o  a l ia  te rra  d iv in a , s e n z a  c o n o sc e r e  in - 

te lle t tu a lm e n te  c h e  c o s a  e s sa  s ia , m a  p e r  in tu iz io n e  c r e d e n d o  c ib  c h e  d e v e  

e s s e r e . . .  II  p ro c e ss o  d i s p ir itu a liz z a z io n e  d e lla  m a te r ia  e  c o n t in u o , d i u n i-  

fic a z io n e  e  p ro g re s s iv a  o rg a n iz z a z io n e , p e r  t ra s fo rm a re  il C a o s  in  C o s m o s . 

T u t t i  g li  e le m e n ti m a te r ia li c o o p e r a n o  a  q u e s ta  p o sse n te  im p re sa  u n iv e r s a le .

Q uesti ed altri scicnziati sp iritualisti non afferm ano al certo il 
dualism o di uno spirito che a g isca  dal J i  fu o r i su lla  m ateria, ma 
afferm ano invece che la stessa rappresentazione di un al-di-fuori 
e di un al-di-dentro, di un soggetto  e di un oggetto , di un’ idea 
direttiva e di una form a incorporata, e funzione del processo con

(i) Stf.w a r t , Ltcfure , 1926.
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cui « Spiritus intus alit..., mens ag itat molem »; e fun/ione dello 
spirito.

N e si obietti che questa specie di monismo spiritualis/ico non 
differisce che di nome dal monism o m aterialistico qui esam inato. 
Concepire il Cosm os, anziche in termini del suo aspetto inferiore, 
oggettivo , in termini di soggetto  e del suo prodotto piu alto, cioe 
in term ini di spirito umano intelligente e volente, oltreche piu lo- 
gico  (dal piu puo provenire ed essere interpretato il meno, ma 
non viceversa), perm ette di affrontare quel problem a appunto della 
natura dell’anim a umana e della sua sopravviven za, che non e pos- 
sibile porre in termini di aspetto m ateriale inferiore, meno spiri- 
tualizzato, come pretende di fare il monismo m aterialistico . E  la 
differenza si rive la  anche nelle soluzioni differenti che le due di
verse concezioni danno al problem a. Chi per risolverlo  o almeno 
illum inarlo in terroga se stesso, soggetto  spirituale, oltre ad ascol- 
tare quegli « indizi d ’ im m ortalita » che un sicuro istinto, una intui- 
zione relig iosa universale, argom enti fortem ente probabili tratti 
dalla natura dell’ intelligenza e del senso m orale, g li suggerisco no , 
trova pronto un « m odello » psicologico che la  m ateria non gli puo 
offrire, m a che Pesperienza piu intim a e profonda g li porge, per 
rappresentarsi con un’analogia trasparente e convincente la preser- 
vazione dell’ individualita um ana nel suo aspetto spirituale, senza 
neppure uscire dallo schem a di un sistem a m onistico.

Noi sappiam o infatti, perche e evidentem ente un dato di co- 
scienza, che il fatto che tutti i nostri stati psichici del passato 
vengono salvati e preservati nel nostro « io »  subcosciente attuale, 
sotto form a di carattere, qualita, attitudini intellettuali e m orali, 
costituendo cosi quell’ « i o » unitario, sintetico, piu evoluto, e 
quella specie piu progredita che per P « holism » esaurirebbe lo 
scopo dell’ evoluzione universale, noi sappiam o che questo fatto non 
si oppone punto alia  preservazione e conservazione integrate degli 
slessi stati psichici, singoli degli « io » del nostro passato, che individui 
e vitali, vengono salvati in qualche cosa di perm anente, pronti ad 
affiorare e riv ivere  a ll ’occasione utile sotto form a di ricordi, non 
solo, ma a pervadere tutto il nostro « io * attuale, colorarlo intensa- 
mente, prevalere su di esso, sostituirsi ad esso. D eg li « io » del no
stro passato dobbiam o spesso r ip e te re : « son dei v iv i i morti piu 
forti assai ». E  P ascoli sente la  mamma « accarezzarm i i bioccoli 
d’allora »; e Charles Lam b, ritornato dopo dieci anni di assenza alia 
casetta paterna, viene come in un’estasi, « m odellato di nuovo nella 
form a perfetta di fanciullo » e ritorna alia  « purezza e sem plicita
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dell’ infanzia »; e noi tutti sappiam o di poter rievocare i nostri « io » 
del passato dallo stato abituale e virtuale in cui essi si preservano 
e ag iscono nell’ io sintetico attuale, a quella v ita  individua e attuale 
in cui vibrarono g ia  per un istante, per poi som m ergersi e appa- 
rentem ente scom parire nell’ io totale.

H o chiam ato « trasparente » quest’analogia tra la  conservazione 
virtuale  e insiem e attuale dei nostri singoli stati di coscienza nel 
nostro « io » sintetico, e la afferm ata conservazione e sopravvivenza 
del nostro « io » sintetico e individuato, dopo la  morte, nello spirito 
sintetico universale. In fatti, con le parole di G iorg io  T y rre l ( 1) :

Noi possiamo concepire la totalita delle esistenze in termini della piu 
alta categoria a noi nota, quella dell’ «io»;  cioe come uno spirito che 
pensa e vuole ed opera, come il nostro, manifestandosi in una miriade di 
forme di vita, e nella Natura intiera. La miriade di « parti » recitate dal la 
Natura-Spirito in ogni creatura vivente in cui perviene all’oblio di se stessa, 
costituisce altrettanti «io » illusori, i quali sono riassorbiti nell’ « io » pieno 
della Natura-Spirito, quando la parte da recitare e terminata ed il compito 
particolarc e esaurito. Il mio « io > illusono di cui al presente ho coscienza, 
si salvera in un « io » piu pieno, 1’ « io » della Natura-Spirito, che e il mio 
vero « io » nello slesso modo con cui la mia fanciullessa si rifugia nella mia 
virilita . E  lo stesso avverra di tutti gli altri * i o», la cui distinzione da 
me, e fra loro, non sard distrutta dal rifugiarsi in quell’ « io » piu pieno che 
e comune a tutti... II morire non c che un ritornare a me stesso dopo I’ azione, 
1'esperienza, I’episodio (della vita terrena), e costruire questa esperienza 
nell’unita di una vita immortale; un riscuotermi dall'incanto e dalla distra- 
zione transitoria (terrena), per ritrovare di nuovo me stesso.

Secondo la concczione qui esposta, che non pretende di fornire 
altro che un «m o d e llo » , un’analogia, il piu rigoroso monismo e 
« integralism o », purche rappresentato in termini di spirito anziche 
di m ateria, e conciliabile con la piena preservazione dell’ individuo 
umano al di la dell’episodio terrestre, non solo nell’ « io sinte
tico u n iversa le*  in cui tutti vivono ( « tutti vivono in D io », del 
V angelo), ma anche nella sua piena, individua ed in tegra perso
nality (2).

3 I&

(1) Traccic d i  Sentieri, brani delle opere di G . T . raccolti e tradotti, con introdu- 
zione e note di G . P10L1. I-.iiiciano, Carabba, 1929, pag. 49.

(2) Quanto alia necessita logics di concedere anche agli animali e alle piante, una
volta ammessa per I’uoino. una forma di sopravvivenza individuate, possiamo qui soltanto 
osservare, che solo nella proporzione in cui dei viventi inferior! all'uomo pud affermarsi 
un’ esistenza individuate anziche solo specitica, I'analogia pud esser fatta valere; e che nu- 
mcrose comunicazioni < medianichc » ed anche manifestazioni di animali per c voce di- 
retta • (vedere ad es. • Verso 1c Sielles di D. Bradley), favoriscono l'ipotesi della so
pravvivenza anche individuata, di animali dotati di vita individua. (Ar. d. A.)
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A n ch e chi convenisse con S ir  O liver L o d g e , nel riconoscere 
che « con il solo ragionam ento non possiam o riuscire a dim ostrare 
la continuita dell’ esistenza personate dopo che la personality  si e 
spogliata  della m ateria > (ma eg li ricade sull'esperienza spiritica, 
della quale farem o cenno piu sotto), dovrebbe riconoscere che non 
m anca un « m odello » tratto da un’esperienza interna incontesta
b le ,  che ci perm ette di rappresentarci, anche in una concezione tnoni- 
stica dell’ U n iverso, la  sopravviven za dell’individuo dopo la morte. 
P iu  di questo la  scienza non ci puo dare, ne di piu si puo preten- 
dere da una teoria perche essa sia razionale oltreche rag ionevole. 
L a  scienza, come la filosofia, interpreta, sistem a, coordina, m a non 
crea i valori della vita , i dati dell’ intuizione, del sentim ento, del 
senso m orale: ne li puo negare.

*
* *

11 J ,  L innell nel suo articolo sopra citato, credendo di ave r dato 
ormai alia  dottrina dell’ anim a il colpo m ortale (e per 1’ * holism  », 
negazione dell’ « anima » significa negazione d i qualunque form a d i 
sopravvivenza della spiri/ita/i/a individuate), passa con disinvoltura a 
dom andarsi se « ad un cam biam ento cosi rad icale di fede segu ira  
qualche reazione nell’umanita »; e afferm a:

Ogni Credo che sia basato in gran parte sulla attesa di una vita futura 
in cui la giustizia prevarra, e soggetto ad essere deformato per I’infiitrazione 
di motivi indegni, quale quello della ricerca del premio o dell’acquisto di 
meriti per I’al di la.

E  agg iu n ge che non sara m ale se a questi m otivi deboli e in
degni su cui si fondano in gran  parte le religioni, verra meno il 
sostegno della fede in un'anim a da salvare, che « ha condotto ad 
eccessi spirituali e fisici per l’esaltam ento dell’ « anima > alle spese 
del corpo ».

Lasciando da parte g li « eccessi », i quali possono im putarsi 
ag li individui che li commettono o alle Chiese che li favoriscono, e 
non alia  fede in una sopravvivenza individuale (la fede in D io, di 
quanti eccessi non e stata occasione anch’essa?), non varrebbe la 
pena di rilevare la critica dei m otivi egoistici delle azioni umane 
se essa non fosse spesso usata anche da m inistri di re lig ion e a 
corto di m igliori argom enti contro lo « sp iritism o », per dissua- 
dere da ricerche sperim entali su ll’al di la. O ra la critica fatta  ai 
m otivi « egoistici » viene dem olita da una sem plice o sserva z io n e :
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che una m orale puram ente * a ltru is tic a » non esisle: l ’altruism o, 
com e 1’egoism o, essendo due concetti lim iti, astratti, i due poli tra 
i quali scorre, e i m otivi di cui si alim enta, l’azione concreta. E  in- 
felicissim o poi l’appellativo  d’ « in d eg n o » dato al m otivo della 
« salvezza dell’anim a », se concepito com e anticipazione fin da ora 
del R e g n o  di D io  di giustiz ia e am ore universale, e aspirazione a 
d iven ire cittadini di questo regno. T utti i m otivi piu nobili, a tale 
stregu a, d ivengono indegni.

Quanto ai fantasm i d ell’ Inquisizione, delle torture di una falsa 
educazione relig iosa , dei si stem i infami di reclutam ento d egli ado* 
lescenti al servizio  di alcune Chiese a mezzo della rete del sopran- 
naturale, ecc., qui rievocati d a ll’A ., essi non provano altro, se mai, 
che la  debolezza della fede in una vita fu tu ra , e nella eterna respon- 
sab ilita  di ogni individuo per le sue azioni terrene, (.'rede l ’A , che 
il p revalere  della fede nel « carpe diem », nel « m angiam o e be- 
viam o, perche domani m orrem o », farebbe per incanto cessare altri 
orrori, altre Inquisizioni, altre guerre, altri sistem i non meno infam i 
di reclutam ento, per quanto non ispirati certo dal terrore o dal- 
l'am ore della v ita  eterna?

Non ostante ogni presunzione in conlrario, parrebbe di s i :

Quando la fede dell’anima (cioe nella vita futura) sara screditata, suc- 
cedera... una coraggiosa incertezza, il miglior stimolo a estrarre da noi cio 
che vi c di mcglio: il coraggio, l’istinto dell’avventura e della curiosita, 
un gran senso di comunione con gli uomini e di reciproco aiuto nelle te- 
nebre circondanti. Della visione dell’al di la diremo : « Non ne so nulla »...: 
e consacreremo tutta la nostra energia a vivere il piu intensamente la vita 
presente, senza sprecare il tempo in vane speculazioni, mernori del detto 
di Gesii: « Non vi preoccupate del domani*... Chi sa che allora... non 
troveremo sulla terra quella fclicita che ora andiamo cercando in Cielo?

« Chi lo sa?  » L ’esperienza della attuale societa moderna 
non e g ia  sufficiente a  dare un’eloquente risposta a questa do- 
m anda? E  lo stesso G esii, dall’A . citato non a proposito, non ha 
anche pronunziato qualche cosa come il discorso delle « B eatitu - 
dini », in intellig ib ile  fuori dello sfondo di una vita superiore ed 
eterna ? E  lo spettacolo — che Conan D oyle  rievo cava  nel recente 
C ongresso .Spiritualista Internazionale di Londra —  di un suo vec- 
chio am ico, che con terrore e trem ore ved eva avvic in arsi la  morte 
che per esso era l ’annientam ento dcll'individualita, o almeno il 
pauroso salto nel buio tenebroso, e fatto forse per ag g iu n gere  uno 
sfondo roseo al quadro idillico di una vita  e di una societa che piu 
non crede a una vita futura?

3 * «
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« Che cosa prendera il posto » — si domanda ancora l’A . — 
« dell’ ideale di un tempo, della sop ravviven za personate e della 
salvezza? » E  risponde additandoci una ga ra  di concorrenti aspi- 
ranti alia sostituzione, fra  cui eg li sc e g lie : il benessere della gene- 
razione presente, e quello della generazione futura, « l’ ideale il piu 
alto e piu veram ente altruistico ». I  nostri posteri saran n o :

i nostri rappresentanti dopo che noi saremo tornati in polvere...: in essi 
e riposto il solo certo futuro nostro, giacche essi derivano dallo stesso ger- 
mo-plasma che e cost essenzialmente una parte di noi stessi. E nelia pos
sibility che sorga questo ideale, che e riposta oggi la piu grande speranza del- 
l'umanita sopra la terra.

L a  piu grande speranza? A scoltiam o di nuovo T y rre ll:

Rendiamoci una volta ben conto che I’umanita e altrettanto mortale 
quanto l’individuo — polvere, che da polvere viene e a polvere ritorna; 
che sia essa un pugno di polvere ovvero una montagna —; siamo una volta 
persuasi, che quando questo orbe roteante della terra si arrestera o sara 
frantumato in atomi, la storia della vita umana su di esso diverra come 
* un racconto narrato da un idiota*: che cosa diverra allora l’idealismo, 
se non un pallone sgonfiato, un’ illusione il cui incanto e spezzato? O la 
vita spiritual e eterna, o essa e un niente.

... Se la Morte fosse apparsa 
Dal principio come Morte, Amore o non sarebbe esistito 
O sarebbe rimasto coartato in angustissimo campo d’azione,
Mera amicizia di torpidi sensi...

(T ennyson , « In M e in o ria m  * ) .

** *

U n ’ultim a fttgace osservazione, L e  Chiese volentieri si arm ano 
contro la ricerca sp iritica  sperim entale, (e non critico con cio i 
freni da esse posti ag li esperim enti vani e curiosi fatti da per- 
sone frivole , le g g e re  e impreparate), del motto evangelico  (para
bola del R ic c o  Epulone e di Lazzaro. Luca, x v i ,  3 1 ) :  « S e  non 
ascoltano M ose e i Profeti, nemmeno crederanno se risuscitasse 
uno dei morti ». Cio, inteso nel senso che le esperienze « spiri- 
tiche » piu p ersu asive  non possono conferire una v ita  spirituale, ne 
il senso re lig io so  « non solo della v ita  futura, m a di una v ita  supe* 
riore » (W . F . Barrett), e pienam ente g iu s to ; ma tale motto e citato 
a  sproposito se s ’ intenda che la esperienza personale di una v ita  
al di la  della m orte non e una « praeparatio evan gelica  » e un ri- 
destarsi alia  v ita  dello spirito, specie per chi non ha subito 1’ in-

3 1 9
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fluenza dell’esperienza relig iosa delle Chiese, o chi ad essa e sfug- 
gito, perche non sim patica o inadeguata. M a di piii, si rendono le 
Chiese ben conto della prevalenza, anche tra i loro stessi fedeli. non 
certo delle teorie dell’ « holism  » o del « m aterialism o m onistico », 
ma dell’atteggiam ento pratico di v ivere  una v ita  circoscritta dal- 
l’orizzonte terreno, di non rivo lgere  g li occhi al C ielo, di accogliere 
con un « chi s a ? »  il problem a della v ita  futura ogni qualvo lta  ad 
essi si presenta; di un diffuso scetticism o e naturalism o per cui 
praticam ente la loro esistenza e lim itata al « m angiam o e beviam o, 
perche domani m orrem o?» P er questi « fedeli » senza fede, non e 
certo il caso di fare appello a « M ose e ai Profeti » che per essi 
non esistono, praticam ente: perche allora non fare appello alia  coo- 
perazione che g li Sp iriti dei nostri cari, sopravvissuti e v ig ili nell'al 
di la, sarebbero pronti ad offrire alle  Chiese ed a tutte le persone 
dotate del senso di una missione spirituale, per « ilium inare coloro 
che giacciono nelle tenebre e nell’om bra della morte ? » Perche a 
chi canta g ia  le esequie funebri a ll’ anim a m oribonda, e le cerca 
un sostituto, non contrapporre l’ inno unisono di tutti coloro che 
credono alia I'ita etcrna : « Credo in ... Vitam venturi Saeculi >- ?

Potrebbero tutte le religioni e tutte le Chiese incontrarsi sotto 
m igliori auspicii ?

G. PlOLI.

La persistenza del singolo nel tutto.

Tuiti i cerchi dell’esistcn/.a che portano la vita degli spiriti dell’al di la 
si afierrauo I'un l’altro e tu chiedi come e possibile che cosi innumerevoli 
si incrocino, senza disturbarsi, senza perdersi, senza confondersi.

Forse qualche volta tu hai ricevuto da qualche lontana parte del mondo 
una lettera scritta per diritto e per traverso. Che cosa ti fa distinguere le 
due scritture ? Solo il neseo che ciascuna ha in se. Cosi si incrociano le 
scritturc spirituali colie quali il foglio del mondo e scritto; e ciascuna si 
legge da sc come sc da sola occupasse il posto e legge al tempo stesso le 
altre come quelle che si incrociano con lei. Certo, non solo due scritture, 
ma innumerevoli si incrociano nel mondo; ma anche la lettera e solo una 
debole immagine del mondo.

... Si crcde che gli spiriti dei nostri cari siano portati in lontananza 
inacccssibile, per noi; si dubita persino di ritrovarli nell’al di la. Al con- 
trario, quanto piu il loro cerchio di vita terrena era concresciuto con il 
nostro, tanto piu continuera ad interferirvisi anche nel suo sviluppo tra- 
scendente.

F e c h n e  r .



1 COMMENTO
AD ALCUNE E SPER IEN ZE « MAGICHE i

S ommakio : R a g g u a g lio  su  a lcu n i e sp e r im e n ti o c c u lt is t ic i d i g ru p p o . C o n fro n to  co n  la  fe -  

n o m e n o lo g ia  m e ta p s ic h ica  n o ta . S i  d u b iia  c b e  I ’ a tte g g ia m e n to  d c g li s p e r im e n u to r i 

s ia  s ta to  d i v e rso  d a  q u e llo  a d o tta lo  in  r ic c rc a  p sic h ic a . S i  con  te sta  il c a ra tte rc  

< m ag ico  > d e lle  esp erien z e  in  q u e stio n e .

I-a riv ista  « K ru r  » ha pubblicato, nel n. 5 di quest’anno, la 
relazione di alcune « esperienze di catena » tenute a  G enova da un 
gruppo di occultisti. N ostra intenzione e, dopo avere riassunto bre- 
vem ente la relazione stessa, di esam inarla dal punto di v ista  della 
ricerca psichica e di trarne qualche conclusione di ordine generale.

Prem ettiam o alcune delucidazioni per chi non fosse troppo al 
corrente. L ’occultism o « m agistico » di coloro che fanno capo alia  
riv ista  « K ru r  » e sostanzialm ente — con in ineno le nebulosita e 
gli irritanti sottintesi che erano di m oda nei secoli scorsi — quello 
trad izio nale : esso considera cioe l’universo un libero giuoco di 
forze, alcune soltanto delle quali sono da noi abitualm ente cono- 
sciute, mentre delle altre 1’ uomo puo progressivam ente im padro- 
nirsi sottoponendo il proprio essere ad un processo di ascesi e di 
purificazione (intendendo questi due term ini in senso tecnico e 
non in senso morale). D i qui, svariate esigenze e applicazioni, sia 
di ordine generale (in sede filosofica, sociologica, politica, ecc.), sia 
di ordine particolare per quanto rigu ard a la tecnica da segu ire  
d agli individui singoli, o dai gruppi che essi possono costituire per 
ottenere, con le loro forze sommate, risultati piu am pi. Di qui, anche, 
la costituzione effettiva di questi gruppi in varie citta, co llegati 
fra loro sim paticam ente in una sim bolica catena.

*
* * Il

Il gruppo che c’ interessa e form ato di cinque persone di sesso  
m aschile, due soltanto delle quali avevan o  dapprim a com piuto 
pratiche di autorealizzazione m agica (yoga). L e  riunioni, iniziate 
alia fine del 1927, sono state tenute regolarm ente, quasi senza in-
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terruzione, due volte la settim ana, il m artedi e il venerdi, rtello 
stesso  am biente. Sono stati usati i profum i d’incenso e di m irra, 
ed eccezionalm ente vapori di etere rettificato.

N ella  relazione la  fenom enologia e distinta in interna ed esterna.
l .a  prim a pud essere cosi riep ilo ga ta :

a) costituzione di una « presenza » sin dall’estate 1928, e sua rinnova- 
zione ogniqualvolta il gruppo si trovi riunito, in tutto o in parte, anche 
senza intenzione;

b) sensazione di una « corrente », « spesso sentita come un vero impeto 
che conduce ad uno stato frenetico interno con sensibile accelerazione della 
circolazione sanguigna ». Sensazioni occasionali di panico, di una « forza 
reale » superiore. Visioni interne svariate, talora collettive e simultanee;

c) occasionalmente, ad uno o all’altro degli sperimentatori: perdita della 
coscienza; sensazione di distacco dal corpo e di paralisi.

P er quanto rigu ard a la fenom enologia esterna :
a) fenomeni sponlanei: un corto circuito nell’impianto elettrico del lo

cale. Rumori secchi e brevi nei mobili e nelle pareti;
h) esperienze volontarie rinscite-. riaccensione di un pezzo di legno 

spento da poco. Azione psichica su di una persona lontana inconsapevole, 
cui e stato ordinato con successo di trovarsi in un dato luogo;

c) esperienze volontarie fa llite : crescita anormale di una pianta. Accen- 
sione di sostanza infiammabile. Tracciamento di un pentagramma all’ interno 
del circolo mediante limatura metallica.

*
* *

Questi, i fatti riferiti. L a  loro verid ic ita  non vuol essere qui 
posta in dubbio, e viene am m essa, una volta tanto, senza garanzia, 
pur essendo doveroso rilevare che esperienze di questo genere, se 
per principio intendono trascurare le form e di controllo (e, anzi- 
tutto, quella della pubblicita dei nomi degli sperim entatori) che si 
im pongono in ricerca psichica, dovrebbero invece adottarle quando 
s ’ intenda, come in questo caso, sottoporle ad un pubblico giudizio 
e assegn ar loro un valore dim ostrativo. Cio posto, prem ettiamo di 
essere pienam ente d ’accordo sul punto fondam entale posto in ri- 
lievo dai relatori, che cioe la fenom enologia in questione v a  con- 
siderata sem plicem ente com e generica riprova della necessita di 
a llargare  il nostro comune concetto di realta em pirica. M a visto  
che di tale fenom enologia non si e creduto inutile occuparsi, sia 
da parte dei relatori che da parte della Direzione stessa della ri- 
vista , crediam o che un esam e critico som m ario possa essere sen- 
z’altro giustificato. A g g iu n g iam o  che questo esam e vuol riferirsi 
soltanto a ll’oggetto  cui si applica. e che errerebbe chi credesse di
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dedurne una critica generate a ll’ indirizzo e al m ovim ento presi nel 
loro com plesso. U na critica cosiffatta dovrebbe, naturalm ente, 
prender le m osse da punti di v ista  ben d iversi.

U na prim a osservazione, che appare evidente anche a  chi si 
occupi soltanto per incidenza di quest’ordine di studi, e la somi- 
glian za che oflfrono i fenom eni ottenuti dal gruppo (prescindiam o 
per un momento dalla « fenom enologia interna ») con quelli con- 
tem plati dalle ricerche psichiche cosiddette « sperim entali ». A I- 
l’obbiezione, che so rgera  spontanea in chi segu e le d irettive di 
« K ru r  », circa il d iverso  atleggiamento assunto di fronte ai feno
meni stessi (attivo in occultism o, passive in ricerca psichica) cerche- 
remo di rispondere traendo le nostre conclusioni.

II verificarsi di « rumori secchi e brevi nei mobili e nelle p a
red  » e com unissim o nelle sedute medianiche, a com inciare dai casi 
di H yd esv ille  sino a quelli osservati dal M axw ell (Les phinom enes 
psyckiques, p. 67) o dall’ H yslo p  (An experim ent fo r  raps, A m er. S . P . R .  
Jo u rn al, X I V ,  252 segg .). N ella m assim a parte dei casi questi raps 
sono in in te lligen ti; raram ente sem brano prodotti da una forza co- 
sciente e si prestano a stabilire un lin g u a gg io  convenzionale. 
A nch e i fenomeni elettrici sono stati perfettam ente stu d iati: il Du 
B o u rg  de Bozas, nella relazione presentata al I  Congresso di R i 
cerche psichiche di Copenhagen (19 2 1)  riferisce di un suo soggetto  
che, posto dentro o fuori di un circuito elettrico aperto, riusciva  
a  chiuderlo con l’ im posizione della mano e la concentrazione della 
volonta.

Non abbiam o presente (pur senza escludere che ve ne siano 
n egli annali) casi di riaccensione di un legno o di altra so- 
stanza spenta da poco. Comunque, osserviam o che fenomeni lumi- 
nosi si sono verificati con parecchi so ggetti, particolarm ente con 
Home e con la P alad in c, e non sono dei piu rari. Il Bozzano 
(D ei fenom eni d ’ infestazione, passim ) riferisce poi svariati casi di 
com bustione spontanea.

Su l terzo ed ultimo fenomeno riuscito, che e praticam ente e teo- 
ricam ente il piu im portante, su quello cioe dell'influenza a  distanza 
sopra una persona inconsapevole, v i sarebbe m olto da dire. In- 
tanto, non riusciam o a com prendere perche in una nota della Di- 
rezione della riv ista  si vo g lia  ad  ogni costo ribadire una diffe- 
renza tra un sim ile esperim ento ed un’esperienza di suggestione. 
S ’ intende che una differenza sostanziale e’e se ci si riferisca  al 
processo della « suggestion e a term ine » o « a scadenza » : feno
meno quanto mai interessante da un altro punto di v ista  (cfr. il
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nostro scritto in « Luce e O m bra », 19 23, 3-4), ma che qui non 
entra naturalm ente in considerazione. Ci si pud invece, a nostro 
avviso , riferire perfettam ente alia  « suggestion e m entale a  d i
stanza », fenomeno che soltanto i tard igrad i seguitano a negare. 
Chi puo dubitare che in questa entri in giuoco una « forza reale » 
e non sem plicem ente un’ influenza su g g estiva  nel senso corrente e 
banale del term ine? E ppure il Janet, l’Ochorowicz (v. lo speciale 
volum e di q u esti: De la suggestion mentale) riuscivano sin dal 1885 
in queste esperienze — per non parlare del B o irac  e di v a n  altri 
che li im itarono — e non per cio credevano di com piere atti ma- 
gici. U na differenza e che qui l ’azione e stata esercitata concorde- 
mente da piu persone: e nulla vieta di pensare che appunto per 
questo tale azione possa essere stata particolarm ente efficace. M a 
persino il procedim ento (contemplazione, visualizzazione, ecc.) e 
eguale in entram bi i casi.

P roviam o ora a trarre qualche conclusione, per quanto sia  ma- 
lage vo le  trarne in quest’arduo cam po. D a ll’esam e obbiettivo dei 
fenomeni verificatisi nel gruppo di G enova risulterebbero a  nostro 
avviso , in termini di m etapsichica, le deduzioni se g u e n ti:

1. Tutto si svo lge  come se nel circolo vi fossero uno o piu 
soggetti presentanti facolta psichiche speciali, com unem ente chia- 
ma(e « m edianiche » ;

2. L ’am biente in cui si svolgono i fenomeni e particolarm ente 
sintonizzato data la frequenza e la regolarita  delle sedute e l’affi- 
nita psichica dei com ponenti.

S e  poi consideriam o la fenom enologia interna;
3. Sem brerebbe form arsi occasionalm ente una « entita » di- 

versa e distinta dai presenti, al modo in cui essa si form ava nelle 
sedute dell’O chorowicz (secondo l’ interpretazione che eg li ne dava) 
e del M ackenzie; la questione e stata approfondita con acum e da 
qucst’ultimo (Metapsichica moderna, specialm . p. 276 segg.), il quale 
ha ripresentato con m aggio r fondamento di altri l ’ ipotesi della co- 
stituzione di entita « polipsichiche », cioe attinenti nei loro d e 
menti alle personality (subconscie) dei presenti, ma risultanti tut- 
tavia  globalm ente staccate e difFerenti.

4. G li « stati di coscienza » piii vari si hanno sovente nelle 
sedute m edianiche, a com inciare dal medium sino al piu estraneo 
d egli sperim entatori, A n ch e in questo, nulla di nuovo. L e v is io n i 
interne con forza obbiettivantc, di singole persone o di piu spe
rim entatori, sono anch’esse fenomeno ben noto.

E d  ora, ancora una parola circa Yatteggiamento. Che quello degli
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sperim entatori di G enova, sia  stato attivo di fronte ai fenomeni in- 
vece che passivo non e, in questo caso, affatto dim ostrato, perche: 

«) alcuni fenomeni accaduti non sono stati voluti (visioni, co- 
stituzione della  < presenza », sensazioni di panico, catalessi di uno 
del gruppo, fenom eni elettrici, rum ori, ecc.);

b) altri fenom eni voluti non sono accaduti (crescita anorm ale di 
una pianta, tracciam ento del pentagram m a con lim atura metal- 
lica, ecc .);

c) i fenomeni voluti e accaduti conservano in prim o luogo, da 
quanto precede, un coefficiente di casu alita ; in secondo luogo sono 
fenomeni in m assim a conosciuti, classificati, e che possono essere 
prodotti nelle stesse condizioni di « tentativo con riuscita  possi
b le  » da soggetti allenati o addirittura (caso della suggestione 
mentale) anche da sperim entatori che nulla hanno o vogliono avere 
in comune con « facolta psichiche » speciali. Conclusione: tutto 
tende a dim ostrare che di m agico, nelle esperienze qui considerate, 
non c ’e se non la buona volonta e l’ intenzione assai nobile di chi 
le ha compiute.

A  questo punto sentiam o di aver contro un’ultim a trincea, quella 
insorm ontabile: ci si dira che 1’ « esperienza interiore », altret- 
tanto vera per chi la prova quanto quella della realta bruta, porta 
con se la convinzione, ecc., ecc.

N aturalm ente,. contro questa presa di posizione, « rien a faire »! 
Noi stessi I’abbiam o altre volte difesa, dicbiarandola inattaccabile,.. 
Soltanto si g iu n ge  a llo ra a quest’altra conclusione: che chi si chiude 
dentro questo « B lockhaus » non deve use true, inquantoche se ne esce 
per entrare nell’ag itato  cam po della votgare esperienza, r isch ia  di 
essere respinto sulle prim itive posizioni.

E m il io  S e r v a d i o .

Nota d ella  D ir ezio n e .

A lle  s a v ie  o s s e rv a z io n i d e l l ’ a m ic o  S e r v a d io  d o b b ia m o  a g g iu n g e re  ch e  i 

p ro c e ss i d e l l ’ a u to s u g g e s t io n e , q u i la rg a m e n te  a p p l ic a t i ,  n o n  so lo  r im a n g o n o  

se m p re  n e l c a m p o  s o g g e tt iv o  c o n  r ifle ss i p a to lo g ic i ,  m a  p o s so n o  d a r  c o rp o  

a l ia  fin z io n e  e  r ic h ia m a re  e n e rg ie  in c o n t r o lla b il i ,  s ta b i le n d o  c o n  e s se  ib r id e  

a s s o c ia z io n i . A  s im ili  in c o n v e n ie n t i n o n  s fu g g o n o  p u r  t ro p p o  a n c h e  ta lu n e  

s e d u te  m e d ia n ic h e  fa tte  c o n  le  m ig lio r i in te n z io n i d e l m o n d o , e  a llo ra  ab - 

b ia m o  le  « s im ili n a t u r e *  o  l ’o s s e s s io n e . A l la  g u e r r a  si v a  a rm a t i e  q u a n d o  

si t ra tta  d i fe n o m e n i d e l g e n e re  e b en e  m u n irs i d i s tru m e n ti d i p re c is io n e .
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Fisica moderna e credenza negli spirit!.

E questo il titolo di uno studio interessantissimo, di carattere stretta- 
mente scientifico, che Alfredo Schroeder pubblica nel fascicolo di marzo 
della « Zeitschrift fiir Parapsychologie ».

Non potendo, per ragioni di spazio, dame la traduzione integrate e nep- 
pure un largo estratto, riassumeremo Ie conclusioni a cui e giunto I’autore, 
il quale si era posta la domanda se i risultati dell’ indagine moderna nel 
campo della fisica possano illuminare il problems della esistenza di spiriti.

1° Della massa immensa di fatti cosmici, le cui irradiazioni vengono 
con nioto ondoso a rifrangersi intorno a noi, soltanto una parte incredibil- 
mente minima e percepibile dai nostri sensi.

2° Non si puo assolutamente escludere la possibility della esistenza 
di esseri organici di una infinita tenuita materiale o energetica. 11 confine 
segnato (dalla nostra esperienza, subordinata ai nostri sensi) alia conoscenza 
del microcosmo e ben presto raggiunto.

3° Tra la infinita molteplicita degli stimoli che agiscono sui nostri 
sensi, ha un’ importanza decisiva, per il problems che stiamo studiando, lo 
stimolo luminoso. Ora noi sappiamo che il « limite ottico », cioe lo stimolo - 
ottico che e capace di produrre una sensazione luminosa nell’occhio umano, 
non e stabilmente fisso, ne in uno stesso individuo, nc in diversi individui. 
Taluni reagiscono spesso a stimoli che altre persone non sono in grado di 
percepire, neppure se d ’ intensita dieci volte tanto. E  per conseguenza, se 
avvenga, per esempio, che di sei o sette persone presenti nella camera di 
un moribondo, soltanto due, l’ ammalato e un congiunto reso « ipersensi- 
bile • dalle notti vegliate, abbiano osservato una cosidetta apparizione sc - 
pranaturale, non si puo senz’altro affermare che ivi non sia in realta av- 
venuta alcuna apparizione, ma si deve invece, coscienziosamente, tener 
conto del diverso grado d’ impressionabilita ottica.

Quanto fin qui esposto, riguarda la base soggettiva fisica e fisiologica 
dal punto di vista dell’ uomo. Ma ora dobbiamo esaminare quests base dal 
punto di vista di un eventuate mondo degli spiriti.

Premettiamo alcune considerazioni preliminari in forma di parallels Sulla 
nostra terra vivono esseri i quali nulla sanno gli uni degli altri, per esem
pio, gli uomini e la fauna delle profonditA marine. Ai nostri scienziati 
non e ancora stato possibile scendere in persona fino alle profondita ma
rine per studiarne sul luogo, de visit, la vita, come per esempio puo fare 
il naturalista colla forests vergine. Le condizioni di vita sono di specie 
troppo diversa, per cui risulta la completa separazione regionale ed ele-
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men tare della coinunanza di vita. Per rendere ancora piu chiaro questo 
concetto, ammettiamo per un momento I’esistenza di esseri formati di gas 
idrogeno o di elio (come e noto, la scienza esclude la possibility di esi- 
stenza di esseri siffatti). Questi esseri fittizi non potrebbero mai arrivare al 
suolo terrestre poiche il loro tenue peso specifico produrrebbe una tale 
spinta, che essi non potrebbero dimorare se non nei piu leggeri strati d ’aria. 
Anche se fossero dotati d ’ intelligenza, sarebbe loro presumibilmente im- 
possibile di mettersi in comunicazione con noi uomini, perche le condizioni 
di vita, sia fisiche, sia fisiologiche dovrebbero essere troppo diverse. Per 
noi questi esseri viventi sarebbero in ogni caso invisibili e irraggiungibili, 
se si prescinde dalle onde eteriche. E ovvio che un simile ragionamento si 
potrebbe fare anche riguardo al mondo degli spiriti. Se noi coi nostri sensi 
non abbiamo finora potuto percepire alcun mondo degli spiriti, cio non si* 
gnifica nulla di fronte alia infinita piccolezza della sfera di recezicne dei 
nostri organi. Senza allontanarci dal terreno della fisica esatta, si potreb- 
bero citare senz’altro cinque motivi (possibility) per questa incapacity dei 
nostri organi sensori.

i° Le regioni della dimora di esseri spiritici e percio anche le even- 
tuali irradiazioni, potrebbero trovarsi molto al di la della nostra sfera di vita.

2° Le condizioni di visibility delle manifestazioni vitali di esseri spi
ritici potrebbero essere di natura cost speciale da riuscire soltanto in via 
eccezionale e sporadica, e da sottrarli probabilmente a ogni influenza del- 
l’uomo.

30 Nel caso che queste manifestazioni arrivino anche sino alle ottave 
accessibili ai nostri sensi, esse stanno presumibilmente molto al di sotto del 
limite ottico.

40 Le manifestazioni vitali di eventuali spiriti potrebbero trovarsi anche 
al di fuori della sfera della scala di onde finora conosciuta.

50 Nel caso che esse si trovino contenute entro questa scala, non e 
necessario che esse tocchino le ottave riservate ai nostri sensi e possono 
essere troppo deboli per i nostri strumenti di misurazione, od anche essere 
di una specie completamente diversa dai raggi finora conosciuti.

Da questa disamina risulta per lo meno questo, che il problema dell'e- 
sistenza di un mondo degli spiriti non puo essere risolto, dato lo stato at- 
tuale delle nostre cognizioni fisiche, ne in senso negativo, ne in sensc» po- 
sitivo.

Comunque sia, devesi considerare come erronea I’aflermazione, sempre 
ripetuta, che I’esistenza di spiriti sia contradetta dalle scienze naturali mo- 
derne o che questa esistenza sia affatto impossibile. Certamente, se si attri- 
buiscono a questi spiriti delle propriety (che essi non hanno assolutamente 
bisogno di possedere) le quali contradicono ai fatti fisicamente assodati 
(leggi naturali), in questo caso si ha buon giuoco per addurre prove siffatte. 
Ma non si comprende la ragione per la quale degli esseri spiritici dovreb
bero rimanere all’infuori del quadro delle leggi naturali. E neppure si com
prende perche mai l’ idea dell’esistenza di spiriti debba essere assurda o non 
scientifica.

Abbandoniamo ora il solido terreno della indagine fisica per fare un 
salto in quello delle ipotesi. La fisica atomica moderna insegna che le



3 2 0 DALLE RIV ISTE

i pietre costruttive » di ogni materia, gli elettroni, non rappresentano che 
una massa «apparente», per cui « la massa di tutte le sostanze a noi note 
non e in realta che massa apparente » e che « cio che noi siamo abituati 
a considerare come reale, la materia, non e che un’apparenza ingannevole, 
prodotla dal movimento degli elettroni ». Si puo dunque considerare la ma
teria come « una particolare forma fenomenica della energia, in certo qual 
modo come energia potenziale di 2° grado » « che puo essere trasformata 
in energia cinetica, come per esempio lo dimostrano i fenomeni radioat- 
tivi,... » « ma noi siamo ancora ben lontani dal poter dominare questa tra- 
sformazione, come quella della energia potenziale di primo grado », Ora, 
se in armonia colla tisica possiamo considerare la materia come una parti
colare forma fenomenica della energia, non siamo pero in grado di dire, se 
•esistano o no altre forme fenomeniche.

Ma se l'ammettiamo come ipotesi, dobbiamo anche ammettere, conforme 
alle moderne ricerche biologiche e psicologiche, le quali presuppongono l’e- 
sistenza di un principio organizzatore tendente a un fine, che talune di 
queste forme fenomeniche sieno, in forma corrispondente, organizzate. Pos
siamo essere disposti ad ammettere che, data l’ esistenza di spiriti, si tratti 
in essi di energia organizzata di un’altra forma fenomenica, per il cui ri- 
conoscimento ci mancano tanto i sensi quanto gli apparecchi. Questa ipo
tesi mette sufficientemente in chiaro che non si debbono considerare gli 
spiriti come esseri materiali, anche se si possa riguardarli forse come « es- 
seri naturali ».

A. C.

Psicometria o JVtedianitft?

Per determinare se un dato feuotneno metapsichico in una seduta sia 
da riferirsi alia facolta psicometrica — la quale, come e noto, e legata 
alia presenza fisica di un oggetto o persona che abbia avuto rapporto con 
l’entita che viene descritta dal psicometra — oppure ad una vera e propria 
« medianita » e a comunicazione diretta con entita disincarnate, il Dudley 
di Boston, e I’ Oaten di Londra hanno proposto questo criterio pratico di 
discriminazione: Se il sensitivo fa una comunicazione, o da una notizia, che 
puo essere confermata da qualcuno dei presenti, si tratta presumibilmente 
di facolta psicometrica; se ittvece la verifica non puo essere fatta che fuori 
della sala delle sedute, si tratta di vera medianita.

Il dott. L. R. G. Crandon di Boston fa — sul « Light » del 30 marzo 
— un’applicazione di questo criterio ad una seduta col famoso medium 
Arthur A. Ford, a Boston, il 3 febbraio scorso. Dopo avere riferito un mes- 
saggio riguardante uuo dei presenti, e Ini solo, assai caratteristico per la 
identificazione sicura del comunicante, il Ford dichiaro di udire associati due 
nomi: Beal, e Carlton. Un sig. Beal nell’uditorio ammise questo rapporto.

Ford. « Voi avete una lettera firmata: Grace Coolidge, listata in nero ». 
Beal. « Si, ma essendo stata pubblicata, puo darsi che la conosciate ». Ford. 
« La lettera e datata dal 16 agosto 1923, e il timbro postale reca I’ora 
6 ,15  pomeridiane. Avete pubbticato anche la data del timbro postale?* 
Beal. « No ».
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Ford. « Vedo un guardaroba, ed in uno scaffale una scatola scura 
contenente molte lettere: tra esse una, datata 31 marzo 1910, che il vostro 
padre mi dice essere sua. Le ultime tre linee dicono: « Dio benedica il 
vostro cuoricino. Vi mando un milione di (seguivano cinque crocette) e il 
mio amore. Tutto 1’ afTetto al mio ragazzo*: Firmato « P a * .

In un angolo vi e scritto: « 11 mio affetto a Ma e Carlton. Avete voi 
alcuna lettera come questa? > Beal. « Non la ricordo affatto, anzi sono ab- 
bastanza certo di non aver conservato una tal lettera. Abbiamo cambiato 
casa da poco». A richiesta del Ford, il Beal accompagnato, per controllo, 
dal Dott. Crandon, si reco alia propria casa non lontana, seduta stante, 
a cercare le lettere indicate: e trovatele le presento all’uditorio. Tutto cor- 
rispondeva esattamente alia descrizione, eccetto, nella data, il mese di agosto 
invece del marzo indicato.

Ecco, scrive il Crandon, un casodi medianita genuina; non di psicotecnica.
Un particolare curioso della seduta fu, che il Beal, il quale altri non era 

che il Direttore di un gran giornale di Boston, aveva teste pubblicato un 
libro: <1 Romanzi di M atilda*, conun capitolo pieno di disprezzo per lo 
« Spiritismo », riguardo al quale era scettico. Ora dopo questa esperienza 
egli si trovava in un bell’ imbarazzo. Non era egli certo 1’uomo sospettabile 
di un’ intesa col medium Ford.

Una seduta medianica.

Horace Leaf, grande autorita del mondo spiritualista ingiese, reduce da 
un giro di conferenze negli Stati Uniti e nel Canada, pubblica sul « The 
Two Worlds » la relazione di una seduta psichica a cui partecipo nel New 
Jersey lo scorso maggio, in una famiglia italiana. La seduta ebbe luogo 
nelle prime ore del mattino, e consiste di due serie di fenomeni: gli uni 
fisici, in piena luce; gli altri di voce diretta, nell’oscurita. Dei primi fu no- 
tevole il suono di una chitarra da mano invisible, e la materializzazione di 
una mano umana che stiinse la sua: mentre in ambo i casi tutte le mani 
degli astanti erano visibili.

Durante I’oscurita, mentre le mani degli astanti erano in catena, si ebbero 
materializzazioni e tocchi di mano in visibili; una voce diretta parlo per circa 
quindici minuti in modo istruttivo : si ebbe una chiara scrittura diretta, spec ie 
di messaggi di defunti della famiglia.

E notevole I’origine delle manifestazioni mediartiche nella famiglia stessa, 
che essendo composta di ferventi cattolici, fino a circa otto anni fa ignorava 
assolutamente l’argomento. Una sera una delle figliole aveva lasciato interrotta 
su un tavolinetto vicino al suo letto una lettera incominciata a scrivere dopo 
coricata. Nel mattino la lettera fu trovata coperta di scrittura, che dal conte- 
nuto e <fal carattere appariva della nonna defunta. Da quel giorno, al fe- 
nomeno della scrittura si aggiunsero voci, picchi, materializzazioni di de- 
lunti visti dalle due sorelle. Ad un primo periodo di grande tensione ner
vosa succedette I’ interessamento dell’ intiera famiglia, con sedute settimanali 
in cui i fenomeni s’intensificarono, assumendo poi per l’intervento della So- 
cieta Americana di R. P. carattere piu scientifico e interesse piu generale.

G. P.

3~’ y
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P. Martinetti: La Liberta (i).

Questo poderoso volume di 500 pagine in 8° grande costituisce un vero 
e proprio trattato teorico e storico del Libero Arbitro, cioe di una delle 
fondamentali questioni della filosofia, poiche dal modo col quale essa viene 
prospettata e risolta dipendono tutte le conclusioni di un sisteraa, con es- 
senziali e gravi riflessi nelle discipline giuridiche e negli istituti sociali e 
politici dell’umanita. Giustamente osserva, sin dall’esordio, l’A .: « Una se- 
parazione del problema della liberta dai problemi etici e religiosi e impos
sible: la determinazione dei concetti di responsabilita, di pena, di liberta 
civile e religiosa, dipende essenzialmente dal modo con cui e concepita la 
liberta del volere, e per contro non e possibile determinare il concetto della 
liberta senza tener conto del fatto morale e religioso per cui la liberta e 0 
sembra essere un postulato necessario ».

A questa complessa natura del problema si deve il fatto dell’enorme 
quantita di dottrine che ad essa si riferiscono, le quali, dalla posizione del- 
l’assoluto determinismo, giungono a quella che postula la liberta. attraverso 
un’ infinita gamma di teorie interraedie, il cui studio e quasi simile a una 
selva inestricabile.

Per citare un esempio dell’ardua complessita del problema, basti rile- 
varne un aspetto. Sembrerebbe, a tutta prima, che il concetto di liberta. 
costituendo la condizione sine qua non, della responsabilita morale, della 
sanzione postuma e del principio della sopravvivenza, fosse inerente e ad- 
dirittura identificabile con la Religione. Eppure, vi sono correnti religiose, 
ad esempio il calvinismo, le quali negano il libero arbitrio; il che, peraltro, 
non significa, come rileva accortamente l’ A ., che i calvinisti e le scuole 
affini possano « venir messi in un fascio coi puri deterministi: la loro ne- 
gazione del libero arbitrio ha la sua ragione nella posizione di un arbitrio 
divino sconfinato ».

II libro del Martinetti e un’ottima ed esauriente esposizione storieo- 
analitica di tutte le teorie sino ad oggi formulate.

Quanto alle conclusioni dell’ A ., esse si trovano compendiate nel se- 
guente passo:

« Finche si pensa Dio come un’ uniti contrapposta alia nostra individua
lity spirituale, il fatalismo e inevitabile. La sua realta infinita non lascia 
piu posto ad alcun altro essere: la liberta d’ uno spirito finito e accanto ad 
essa impensabile. Dire che Dio possa creare gli spiriti finiti come liberi e

(1) Milano, Libr. Ed. Lombards, 1928. L  35.
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un dire che Dio possa mettersi in contraddizione con se stesso e ritirare 
I’ essere suo da un moinento della realta: perche uno spirito libero e per 
definizione un momento incondizionato ed assoluto della realta. Non vi e 
dunque altra via che salvare, come dice Schelling, l’uomo stesso con la sua 
liberta in Dio: assumere che cio che nell’uomo costituisce l’essenza della 
liberta, appartenga, come un momento assoluto di Dio, a Dio stesso ».

Cost l’ A. Ma se * cio che nell’uomo costituisce l’essenza dalla liberta » 
appartiene « come un momento assoluto di Dio, a Dio stesso », quale va- 
lore assume la personality (e la conseguente responsabilita) dell’ uomo ?

Se non e I’uomo che e libero, ma e Dio che e libero nell’uomo, l’ in- 
dividualita umana e effimera, la stessa liberta uniana e una parvenza. II 
Martinetti ha pesato questa obbiezione e risponde che « il nostro io, cio 
che costituisce il nostro io piu profondo, non si perde come in una gene
rality astratta*. E  allora, come conciliare la liberta concepita in Dio, con 
l’individualita umana riconosciuta come un valore concreto? Risponde l’ A. 
che tale conciliazione « pud aver luogo soltanto nel genuino concetto del- 
I’ Unita universale e divina, pensata non come un’universalita pura, ma come 
una vera omnitudo realitatis, nel la quale ogni moinento della ragione e con- 
servato e sublimato come un suo momento essenziale: conservato nel la sua 
realta indistruttibile, che noi qui sentiamo ed esperimentiamo nel nostro li- 
mitato io in quanto ragione, sublimato nella sua unita con tutti gli altri 
momenti, in un divino accordo che trascende ogni nostra potenza di con- 
cepire ».

A. B r u e r s .

II Catalogo del « National Laboratory of Psychical Research * (1).

Non c’e bisogno di presentare ai lettori il National L . P . ^ ..ch etan te 
benemerenze ha acquistato e va acquistando ogni giorno piu nel campo 
delle nostre ricerche. Il suo direttore, Harry Price, ha avuto I’ottima idea 
di pubblicare il catalogo dei libri da lui riuniti in lunghi anni, ed ora pas- 
sati a costituire la biblioteca del Laboratorio stesso. Il catalogo comprende 
molte migliaia di opere sui seguenti soggetti: « ricerca psichica, spiritismo, 
magia, psicologia, prestidigitazione e altri metodi di imbroglio, ciarlatanismo, 
stregoneria, ed opere tecniche*. Esso dovra aiutare gli studiosi nella « in- 
dagine scientifica sui cosiddetti fenomeni anormali ».

In una breve prefazione il Price ci apprende come la passione di riu- 
nire opere di questo carattere si destasse in lui molto presto, e come, col- 
tivandola, gli riuscisse di costituire una libreria unica al mondo. Ed unico 
e davvero questo catalogo, in cui si trovano libri rarissimi e opuscoli in- 
trovabili, arricchiti da illustrazioni curiose, delle quali vengono offerti molti 
saggi interessanti.

La collezione, limitata in un primo tempo alle sole opere d’ illusicnismo, 
e stata integrata con parecchi lavori concernenti la ricerca psichica. Natu- 
ralmente, questa integrazione non puo essere perfettissima. Abbondano le

(1) Costituisce il vol. t°, parte 2*, aprile 1929 dei Proceedings o f  the National L a 
boratory o f  Psychical Research di Londra.
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opere inglesi e tedesche; ma delle italiane piu importanti mancano: Me- 
tapsichica moderna del Mackenzie, Ipotesi spiritica del Bozzano, Fenomeni 
mcdianici del Bottazzi. Delle francesi mancano la Psychologie inconnuf del 
Boirac, De /’ inconscient au conscient del Geley. Manca Animismus und 
spiritismus dell’Aksakow. Sono strane deficienze, per una biblioteca che 
vuol essere non piu la raccolta di curiosita di un privato, bensi lo stru- 
mento di consultazione di una ben attrezzata Societa. Ad ogni modo, au- 
gurandoci di veder presto sparire i difetti, non possiamo che vivamente lo- 
dare le qualita, e soprattutto il disinteresse col quale il A'. L . P . R. raette 
la vasta raccolta a disposizione dei ricercatori.

E. S.

Leon Meunier: Le Vrai Message de Jesus (i).

La pretcsa di ofl'rire la biografia di Gesu « ricostruita alia luce dello 
spiritismo scientifico, della metapsichica e dell’etica del sec. xx », e atta a 
suscitare diffidenza piu che interesse. Fare di Gesu un precursore di Allan 
Kardec, il principe dei Teosofi, il capostipite dei medici spirituali, puoanche 
sembrare un far violenza alia figura tradizionale di lui, o almeno servirsi 
dei Vangeli — col metodo che si rimprovera ai Pievani incolti — come di 
un testo-casellario, buono per collocarvi tutte le dottrine e i precetti e 
canonizzare le proprie idee. Non si puo pero disconoscere, a parte l’op- 
portunita o meno del metodo e il valore del suo contributo a illustrare la 
figura del Gesu storico, che qua e la il tentativo dell’A. e riuscito a darci 
delle pagine ricche di osservazioni luminose, di critiche opportune.

Che il Misticismo di Gesu, « che vede la natura umana qual’e nella sua 
realta, e non gia nella sua parvema materiale... come emanazione della so- 
stanza del Padre » sia una preparazione psicologica alia superazione del ma- 
terialismo e all’ accettazione del dinamismo spirituale per cui « tutto pre
cede dallo spirituale » ; che il demonismo e 1’angelologia che pervadono i 
Vangeli abbiano acclimatato fra noi I’ idea di un’azione e reazione di spi
rit; incarnati o disincarnati che coscientemente o incoscientemente influen- 
zano la nostra condotta, la fede nella « Comunione dei Santi» cristiana, e 
I’ idea Platonica («Convito»j; che « fra Dio e gli uomini occorre riconoscere 
il mondo invisibile degli spiriti » ; che nelle guarigioni evangeliche possa 
riscontrarsi I’espressione di quella « legge di solidarieta, principio di ogni 
creazione » e di quella sovranita dello spirito sul corpo, del morale sul ma
teriale. che sono alia base dell’attivita curativa «psichica», a mezzo della 
suggestione spirituale e della guarigione morale; che l’ inettitudine del « mi- 
racolo » fisico a produrre valori spirituali, ripetutamente proclamata dai 
Vangeli, trovi riscontro nella distinzione insistentemente fatta dai grandi 
metapsichici tra la preparazione dell’animo alia visione di un mondo al di 
la della morte e di responsabilita individuate, e la vita religiosa intensa e 
universale che non puo essere dimostrata * neppure se i morti risuscitas- 
sero » ma deve essere conquistata con lo sforzo penoso creatore dello spi
rito ; che la legge di giustizia iramanente e di perfezionamento illimitato, 
il « siate perfetti come il Padre nostro celeste » di Gesu, trovi rispondenza

(i) Paris, Meyer, 1929. Kr, 12.
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nelle dottrine fondamentali, reincarnazionistiche o no, che vedono nella vita 
presente una delle fasi di un’evoluzione indefinita e di un'ascensione illi- 
mitata — , queste ed altre corrispondenze, l’ A. ha vedute e poste qui in 
luminosa evidenza.

G. P.

E. Bozzano: Pensee et Volonte (i).

Le Editions Meyer proseguono la pubblicazione in francese delle opere 
di Ernesto Bozzano. II presente volumetto e la traduzione della monografia 
Pensiero e volonta, forze plasticizzanti e organizzanti, da noi pubblicata a pun- 
tate nel corso degli anni 1026 e 1927 e raccolta, anche da noi, in volume.

M. Draganesco: La Vole (2).

L ’opera e tradotta dal romeno e il sottotitolo: « elevazione spirituale e 
morale » ne indica lo scopo. Quale la « via » che conduce all’elevazione 
spirituale e morale dell’umanita? Secondo l’A., e quella di dimostrare che 
i valori della- vita umana sono effimeri e che bisogna essere buoni con gli 
umili, con coloro che soflrono.

Luma Valdry: Le Masque de Chair (3).

Opera, a tinta teosofica, nella quale l’A. delinea una filosofia dell'evo- 
luzione cosmica, in cui la vita, dall’ insetto alia Stella, e prospettata come 
un’azione creatrice incessante, che ricollega l ’essere all’essere in una ascen
sione di vite successive. Libro in cui la filosofia e la scienza cedono il passo 
alia poesia e alia mistica.

M. Floroni: Jacopone da Todl e 1 suoi cantl (4).

Buona esposizione della vita e dell’ opera poetica di Jacopone da Todi 
le cui Laudi costituiscono uno dei documenti oiu insigni della spiritualita 
religiosa italiana. Delle Laudi il volume del Fioroni contiene una buona 
scclta.

Lucien Graux: Etripe-Loups (5).

Citiamo questo romanzo, non tanto perche il contenuto di esso abbia 
rapporti con la nostra Ricerca, quanto per il fatto che gli altri romanzi dello 
stesso A. si inspirarono ad argomenti occultistici. Etripe-Loups e I’uomo 
che, trascinato dal genio del male, si abbandona alia malvagita per la 
pura malvagita, attraverso una serie di feroci avventure di terra e di mare, 
finche trova I’ainore che lo redime. Lo studio dell’ossessione maligna e 
del trapasso alia bonta nella personificazione del protagonista puo interes- 
sare la psicologia.

X .

(1) Paris, Meyer 1929. 7,50. fr-
(2) Paris, Durville (1929). 9 fr.
(3) Paris, Chacornac 1929. 15  fr.
(4) Todi, Atanor 1928. L . 6.
(5) Paris, Fayard 1929. 12 fr.
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Organizzazione Internazionale del Comitati per le Ricerche Psichiche.
Alle notizie su questa Organizzazione, pubblicate nello scorso fascicolo

di maggio, crediarao opportuno far seguire oggi l’elenco aggiornato e com-
pleto dei Comitati (per i rafl'ronti con l’ elenco di fondazione, vedi Luce e
Ombra, anno 1922, pag. 383).

A u st r ia . Dott. A. Auer; H. Hahn, dell’ Univ.; G. Harter, medico-, Hof
mann, dell’ Univ.-, H. Thirring, dell’Univ.

B elgio . Delville, dell’Accademia Reale; R. B. Goldschmidt, dell’ Univ. di 
B ruxelles; A. Rutot, dell'Accademia Reale; P. van Velsen, psic Malta.

C ecoslovacchia . O. Fischer, dell’ U niv.; Ing. V. Mikuska; V. Ruzicka, 
dell’ Univ.; K . Vojacek, dottore med.

Danimarca. Borberg, medico; Groenbech, prof, univ.; Winther, del Poli- 
leotico.

E gitto . A. C. Pacha, capo della Lega Orientate; R. Rida,ed. d ’* A lM an o r*.
F in la n d ia . A. Grotenfeld, dell’U niv.; S. Kajanus, V. Stadius, Rettore; S. V. 

Tigersted, medico.
F r a n c ia . J . Bisson; Dottor Chauvet; Leclainche, dell’ 1st. d i Francia; J . 

Maxwell, procuratore generate d i Corte d ’appelto; C. Richet, dell’lstit. 
di Francia; Dott. J .  C. Roux; R. Sudre; Ing. T. Warcollier.

G e r m a n ia . H. Driesch, dell’ Univ. di Lipsia; T . K. Oesterreich, dell’Univ. 
di Tubinga; W. Kroner, medico; R. Tischner, medico.

G r e c ia . A. Eutaxias, ex primo ministro; T . Voreas, rettore dell'U niv. di 
Alette; M. Katsaras, dell’ U niv., Accad.; S. Menardos, dell’ Univ., A c- 
cad.; P. Nirvanas, Isp. sanit. della M arina, Accad.; Dottore A, Phila- 
delfeus; A. Tanagras, Isp. sanit. della M arina.

I n d ia . K. G. Javadeker; Prof. B. Keighley; Dott. T . Sanjivi; Prof. Singh.
I n g h ilter r a . E. Feilding; O. Lodge, delta R . Accad.; Salter; \V. J .  

Woolley, medico.
Isi.anda . E. H. Kvaran; D oll. T . Sveinsson.
It a l ia . F. Bottazzi dell’Univ., Accad. d ’ltalia; E. Bozzano; A. Marzorati; 

V. Vezzani, dell’ Universila, dep. a l Parlamento.
I .ettonia . Blacher, dell'U n iv.; J .  Kupzis, dell'U niv.; E. Schneider, del- 

l ’ Universila.
N'o r v eg ia . P. Heegaard, dell"Universila: O. Jaeger, dell'U niv.; T . Wereide, 

d ell’Univ.; Wetterstad, medico.
O l a n d a . Brugmans, dell'U niv.; H. de Fremery; G. Hermans, dell’Univer- 

si/ii: Doll. I. Zeehandelaar.
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P o l o n i a . Dott. J . Garczvnska; Ingegnere A. Gravier; Ing. P. Lebiedzinski;
T . Sokolwoski, medico.

R o m a n i a . L. Mirahorian, dott. med.; V. Panaitescu, colonn. med.', E. Parhou, 
deU’U n iv E. Paulian, dell’ U n iv P. Tomescu, dell’Univ.

R u ssia . A. E. Kohis, dell’ Univ.', P. Lazareff, deltU niv. e dell’A cc. delle 
Sciem e\ G. W. Reitz, medico capo del Afanicomio di Leningrado\ L. 
Wassilieff, prof, d i fisiol.

S pagn a . J . R. Carracido, Presid. della R. Accad. delle Sciense; Gimeno, 
della R. Accademia\ C. Juarros, Ae\VIstituto Spagnolo criminalogico. 

S v ez ia . L. Backman, deU’Univ.', P. Bjerre, dott. med.', Haegerstroem, deU'Univ. 
Sv iz zer a . E. Claparede, deU’ Univ.', C. G. Jung, dott. med.', Dott. A. Keller. 
Stati U n iti d’ A m eric  a . H. Carrington; M. Dawson; M. Deland; G. 

Murphy; W. Franklin Prince.
T u r C H IA . M. A. Avni Bey, dell’Univ.', Chekib Bey, deU’Univ.', A. Mouktar, 

dell’Univ.', Salime Bey, deU'Univ.

I  Comitati Nazionali, alia loro volta, pongono capo a un Comitato per- 
manente superiore, cosi formato: Prof. J J .  Driesch (Lipsia), Prof. O. Lodge 
(Londra), Prof. C. Richet (P a rig i) C. Vett (Segretario generale, Copena- 
?hen). Un quinto membro sara costituito, volta per volta, in persona dei 
Presidenti dei futuri Congressi (oggi, e sino ali’aprile 1930, A. Tanagras 
(Atene).

II 4® Congresso Internazlonale di Ricerche Psichlche.
Nello scorso fascicolo di maggio abbiamo preannunciato ulteriori notizie 

sul 40 Congresso Int. di R . P. promosso dall’Organizzazione Intern, di cut 
abbiamo or ora dato I’elenco.

II Congresso si svolgera ad Atene dal 21 al 26 aprile 1930, Presidente 
onorario il prof. Hans Driesch e Presid. effettivo il dott. Tanagras.

Condisioni d i ammissione. — Saranno membri del Congresso soltanto le 
persone invitate dai rispettivi Comitati nazionali, dal Comitato organizzativo 
ellenico e da quello permanente internazionale.

II Comitato nazionale italiano, al quale, entro dicembre 19 29 , debbono 
rivolgersi gli eventuali partecipanti italiani che non siano stati altrimenti in- 
vitati, e cosi composto: Prof. Luigi Bottazzi (R. Universita; Napoli), Signor 
Ernesto Bozzano (Savona), Sig. A. Marzorati (Dirett. della rivista < Luce e 
Om bra*, Roma) On. Prof. V. Vezzani (R. Universita; Milano).

Rapporli e comunicazioni. — Tutte le persone ammesse hanno la facolta 
di presentare rapporti e comunicazioni e di partecipare alle discussioni, in 
una delle quattro lingue ammesse al Congresso: francese, inglese, italiano, 
tedesco. Rapporti e comunicazioni non debbono superare l’orario di trenta 
minuti e i relatori sono impegnati a non pubblicarne il testo priina del 
Congresso. Le discussioni non dovranno superare, in massima, i cinque mi
nuti per persona. Rapporti e comunicazioni non potranno essere presentati 
a] Congresso senza la preventiva approvazione dei rispettivi Comitati na
zionali. Ottenuta I’approvazione, gli autori sono pregati di mandarne, entro 
il gennaio 1930, un breve riassunto al Comitato organizzatore, affinche que- 
sto possa inserirlo nel programma-guida che sara distribuito un mese prima 
del Congresso.



L1BRI RICEVUTI

Rapporti e comunicazioni debbono a) essere ispirati alia scienza pura. 
formalmente escluso qualsiasi dogmatismo; b) riferirsi quanto piu possibile 
a ricerche speriinentali.

Quota d ’iscrhione. — La quota d’iscrizione e di 20 franchi oro (1 ; (15 
per le Signore) da versarsi ai Comitati nazionali. Essa da diritto alia carta 
di identita per I’ ingresso alie sedute, ricevimenti ed escursioni, facilitazioni 
e riduzioni di viaggio, soggiorni, ecc.

Visile storiche e archeologiche. — II giorno dopo la chiusura del Con* 
gresso la S. di R. P. Ellenica invitera i Congressisti a un’escursione al San* 
tuario di Eleusi, con conferenza sugli antichi misteri. Escursioni facoltative, 
con riduzioni, saranno organizzate ad Olimpia, Delfo, ecc.

La sede del Comitato centrale organizzatore del Congresso e in Atene, 
rue Aristotelous, 53.

(II franco-oro =  circa 15 dracme greche; I lira ilaliana =  4 dracme.

i

LIBRI RICEVUTI

H. Nif.lsson: Mes experiences personnelles en Spiritualisme experimental. 
Paris, Ed. M eyer 1929. 5 fr.

E .  B o z /.a n o : P e n s e e  e t  v o lo n te .  P a ris , Meyer 1929. 7 f r s .  5 0 .

R. Assagioli : II valore pratico ed umano della Cultura psichica. Roma 
1929. L . 2.

O. Petri: La personality di uno spirito. Torinb, Bocca 1929. L . 12.
S. Max-Gktting: Les Missionnaires dc ’ ’ Astral. Paris, Leymarie 1929. 15 frs. 
E. Vega: Semblanza del Grupo « Hermes® Matanzas, Impr. Barani 1929. 
G. Wachsmuth: Le forze plasmatrici eteriche. Todi, Alatior 1929. L. 30. 
L. Bellotti : Per viaggiare in astrale e sviluppare la chiaroveggenza e le

facolta latenti. Venezia, Casa Ed. Leonardo da Vinci 1929. L. 20.
K. E. K r a f i -t : Influences solaires et lunaires sur la Naissance humaine. 

Paris, Maloine 192S.
A. Bf.sant: Le leggi fondamentali della Teosofia, Torino, Prometeo 1929. L. (>. 
R. J anni: La pressione delle ondc elettromagnetiche. Roma « L 'E letlri- 

cisla ■» 1929.
A l t a : L a  V i e  n o u v e l le .  Parts, Chacornac 1929. 6 fr.

Luma-Valhrv : Le masque de chair. P aris, Chacornac 1929. 15 fr.
L. G r a u x : Etripe-Loups. Paris, Fayard 1929. 12  fr.
G .  D e l  P k i .O P a r i m : Virgilio. Roma, Treves 1929. L .  7 .

A ngelo M a r/.o r a ti, dirett.xesbons. — A ntonto B r u e r s , redatt. capo. 
P ro p rie^ pygig-aria e artistica. 3 - 8 - 1 9 2 9

Rom a, Societi T ipogriR ^ i^ januzio  —  V ia  Augusto Valenziani, 16

•< C  V
f s :
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Mackenzie W. Metapsichica ntoder- 

na. 40 —
Maeterlinck M. La Saggezza e il 

Destino 10 —
— II Doppio Giardino. 7,50
— II Tesoro dcgli Umili. 7,50
— II Tempio sepolto. 7,50
— La Morte 5 —
Marietta. (Pagine d’OItretomba) 18 — 
Mead. Frammenti di una fede di-

menticata. 15 —
— Apollonio di Tiana. 17 —
— Come in alto, cosi in basso 19 — 
Mulford. Le forze cite dormono in

noi. 10 —
Nicholson R . A. I mistici dell’ Islam.

1 2 —
■ Oliva N. Surge et antbula (Medicina 

occulta). 5 —
— e Morelll. I Poteri Occulti. 4 — 
Paracelso. I sctte libri dei supremi

insegr.amenti magici 16.50
Patan gia ll. Aforismi di Yoga, q —
— Cosa e la Teosolia. 3 —
Pascal T .  La Sapienza antica at-

traverso i secoli 7 —
Porro Ci. G. Asclepio, saggio sulla 

medicina religiosa ilei Greci. 2 — 
Postel G. La chiavc dclle cose na- 

scoste. q .qo

Puglisi M. La Preghiera. 28 — 
R am aciaraca . La respirazione c la 

salute. jo  —
— Ata-Yogao l’ arte di star bene 12 —
— L ’arte di guarire con mezzi psi*

chici. IO —
— La suprema Sapienza. to —
— Cristianesitno mistico. 16 —
— Filosolia yoga ed Occultismo o-

rientide. 21 —
R ostagn i. II vcrbodi Pitagora. 25 — 
Salvancschi N. II Ilreviario della 

felicita. 6 —

Saunier M . L a  l e g g e n d a  d e i  S im -  
b o l i .  1 8  —

Schopenhauer. M e m o r ie  suite  S c ie n -  
ze  O c c u l t e .  1 2  —

Scliure E . I  G r a n d i  I n iz ia t i .  1 8  —
—  I  p ro fe t i  d e l  K in a s c im e n t o .  1 4 , 5 0
—  S a n t u a r i  d 'O r i e n t e  1 4 , 5 0

Sedir. II F a c l t i r i s in o  in d ia n o  e  le
Y o g h e .  7  — •

Shirley L a  v i s io n e  nel c r is ta !  lo . 5 —
Sinnett. II M o n d o  o c c u l t o .  1 0  —
Stainton M oses. I n s e g n a m e n t i  sp i-  

r i t ic i .  1 5  —
—  I d e m ,  s e c o n d a  se r ie .  1 5  —
- -  Id e n t i l ic a z io n e  s p ir it ica .  5  —

Steiner R . N a t a l e ,  P a s q u a ,  P e n te -
coste. 2 —

—  I p u n t i  e s se n z ia l i  d e l la  q u e s t io n e
s o c ia l e .  3 - 5 °

—  L a  F i lo s o f ia  d e l l a  L i b e r t a .  t o  —
—  I n iz ia z io n e  e M is te r i .  5  —
—7 L a  S c ie n z a  O c c u l t a .  ifc> —
—  V e r s o  i m o n d i  sp ir i tu a l i .  1 5  —
—  In iz ia z io n e .  1 4 —
T u r c h i  N . L e  re l ig io n i  m is ter io -

so l ic h e  d e l  m o n d o  a n t i c o .  1 8  — 
Underhill E . L ’ E d u c a z io n e  d e l lo  

S p i r i t o .  1 6  —
Van der Leeuw . II F t t o c o  d e l la  

C r e a z i u n e  1 4  —
V assallo  L . A. N e l  m o n d o  d e g l i  

in v is ib i l i .  • 5  —
W allace E s is t e  u n ’ a l t r a  v i t a  ? 5  —
—  II D a r v in i s m o  a p p l ic a t o  a U ’ U o m o .

3 —
—  I  m ir a c o l i  e  il m o d e r n o  sp ir i tu a -

lisrno. 5  —
W i l l i a m s o n  W .  L a  le g g e  s u p r e m a .

15 ~
Z i n g a r o p o l i  F .  T e l e p a t i a  e  S o g n o .

3 —
—  L e  c a s e  in fes ta te  5 —

N. B. — Questi libri si possono trovare  presso “  Luce e Ombra ,, 
Via Carducci, 4 - Rom a 1.30). — L e  spese postal! sono a carico  
dei committcnti.

e .  B 0 Z Z H N O
Le p r im e  m a n i f e s t a z i o n i  de l la  voce d i r e t t a

•Contiene tutte le rdazioni pubblicatc sulle osperienze di Millosimo, 
comprosc quelle sussidiarie di T. Castcllani c G. Kelley I lack.

L 'n  v o lu m e  in  8 °  g r a n d e ,  co n  l a v .  i 1 lu s t r .  L .  20 .
Per gli ahhonati a “ Luce e Umbra,, L. 15.

Porto raccoinandato: Italia, L. 1,30 — Estcro, L. 3.
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SOCIETA DI STUDI PSIC H IC I - ROM A - M ILANO
Sede : RO M A  — Sezione : M ILA N O

S  C  0  P  O  D E L L A  S O C I E l A .

L i s t r a t t o  d e l l o  S t a t u t e .

A r t .  i .  —  E  c o s t i t u i t a  in  M i l a n o  u n a  « S o c i e t a  d i  S t u d i  P s i c h i c i  *  c o n  
i n t e n t i  e s c l u s i v a m e n t e  s c i e n t i l i c i .

A r t .  2. —  S c o p o  d e l l a  « S o c i e t a » e  l o  s t u d i o  d e i  f e n o m e n i  a n c o r a  m a l  
n o t i  e  c h e  s i  s o g l i o n o  d c s i g n a r e  c o i  n o m i  d i  :

Trasmissionc e lelhtra del pcnsicro, Telepalia, Ipnotismo e sonnambulismo, 
Suggestione e auiosuggestionc, F/uidi c forze m al definite, medianitd e 
spu itismo.

I I  t e r m i n e  « s p i r i t i s m o  •> n o n  h a  in  q u e s t o  c a s o  c a r a t t e r e  d i  a f f e r m a z i o n e  
a p r i o r i s t i c a ,  m a  d i  c l a s s i f i c a z i o n e  e  d i  v a l o r c  c o n v e n z i o n a l e .

A rt. 4. — II metodo che s'intende segu ire e quello positivista basato 
sulla ricerca sperim entale.

C O X S K i U O  D I R E T T I V O .

Presiden/e Effcttn o 
A c i u l l e  B i u o s c h i

Segretario generate
A s g f .:.o M a r z o r a t i , D ir. di * Lure e Omhra »

Consiglieri
E r s e s t u  B u z z a n o  - Dolt. G i u u o  S i r v a d i o  - Prof. V i r r o m s o  V e z z a n i , Dep. at Parlamento

R O M A  M I L A N O

Segretario : A n g e l o  M a k z o r a t i  Segre/ario : D o tt .  C .  A lz on ’ a

Vire-Segretario: A n t o n i o  U r c e k s  Piee-Segretario: A n g e l o  B a o c i g a l u p p i

s o n  O X O R A R I  (■ ).
A l/ o n a  Dot!. C a r lo , Milano —  A n d re s  Prof. A n g e lo , J e l l ' Universita J t  Patma —  H ozzano E rn e s to , Genova

—  B ruer-. A n to n io , Redattofe capo J t  « Luce e Omhra » Roma —  C a v a lli  V in cen zo . Napoli, —  C a rre ra s  
H n rico . Pubbiicnta, Roma, —  C e rv c sa to  Dolt. A rn a ld o , Roma —  C h ia p p e lli Prof. A le s s a n d ro . Senalore del 
Regno, Firense —  l) e  S o u z a  C o u lo  Aim. J .  A lb e r to , Dirett. della Rivista * F.\tudios Psychical» , L i-  
sbona —  D ragn m ircscu  J u l io ,  Dirett. della Rivista « Cuvm tul >, Bucatest —  F re im a rk  M an s, B erlin o
—  Ja n n i  Prof, UgO. Sanremo —  I.a sc a r is  A re . S . , Corfu —  L o d g e  Prof. O liv e r , J e l l '  Universita off 
Birmingham  —  M a ssa ro  Doll. D o ir.en ico , del Minieomio d i Palermo —  M a x w e ll Prof. J o s e p h . Pro
cu rato r Jcila  L’orte J ’Appcllo J t  Bordraux —  M o re lli Aim. G a b r ie le , Roma —  I ’o rro  Prof. F ra n c e s c o , 
d ell' Universita d i Genova —  R a v e g g i  P ie tro , Qrbetetlo —  R ic b e t  Prof. (Charles, delta Sorbona, Parigt
— Sacchi Aim. Alessandro. Roma — Sage M.. P arigi — Scotti Prof. Ciiulio, Milano — Scnigaglia Cav. 
Ciino, Roma — Sulli Rao Aim. <>iiisi'p|>e. Miiano — Vccchio Doll. Anseimo. N no-Yorh  — Zi.mann 
Paul, Diretrore della « Neue Metaphysi. he Rundschau. », Gross LichtelfetJe iBertmo) — Zingaropoli 
Aim. I i.mcesco, Napoli.

D E C K S S I  ’

A n to n io  F o g a z z a ro , Senalore del Regno, PresiJcnlc onorario 
O d o rico  O d o ric o , Deputato a l Parlamcnto, Vice-presidentc cijettivo.

De Albertis Cav. Riccaido — Hodgson Dott. Richard — Jodko Comm. Jaqucs de Narkiewiez — Sznlangelo 
Dolt. Nicola — Vassallo Iurgi Arnaiilo — Castngncri Edoardo — Metzger Prof. Damele — Radice'V . Rug
gero — l’assaro Ing. Prof. Knnco — Bar.uluc Dott. Ilipjioiyte — Faifufer Prof. Aurcliano — J.ombroso P ’ of, 
Ccsare — Dawson Rogers E . — Smith Cav. Uff. James — UlTreducci Dott. Comm. Achille — Mounosl 
Comm. Enrico — Moulonnier Prof. C. — De Rochas Conte Albert — Turbiglio Dott. Ing. Alessandro — 
D'Angrogna Marchese lx. — Capuana Prof, l.uigi — Visam Sco//.i Dott. Paolo — Farina Comm. Salvatore — 
Crookes William — Cipriani Oreste — llyslop Prof. H. James — Flournoy Prof. Theodore — Rahn Max — 
Maier Prof. Dott. Friedrich — Dusart Dott. 0 . — Tummolo Prof. Vincenzo — Falcomer Prof: M. T . — 
Caccia Prof. Carlo — tirilfini Dott. Eugenio — Fiammarion Camille — Barrett Prof. W . P. — Delanos 
Ing. Gabriel — Denis Lion — Tanfani Prof. Achille — Morsclli Prof. Enrico — Pappalardo Prof. Armando.

( I I  A  term in e d e l l 'a r t .  7  d e llo  S ta tu io  p o sso n o  c sscrc  s o d  o n o r a r i : 0 ) l-e  p e r s o n a lit l  b en e in eru e  d eg li 
stu d i ch e  fo rm an o lo  sco p o  d e lla  S o c ie ta . 6) I co rrisp o n d en ti o rd in a ri d e ll ' Is t itu to .



L U C E  E OMBRA
La Direzione risponde dell' indiritzo generate della Rivnta  

ma laseia liben e responsabilt nelle loro affermatiom i  singoli Collaboratori.

UN ESPERIM EN TO  Dl COMUNICAZIONI 
MEDIAN1CHE

ATTRAVERSO L ’ATLANTICO

S om m ario  : Kelazione di esperienze medianiche « incrociate », simultaneamente svoltesi 
in Italia e negli Stati Uniti, onde provare la sovranormalita dei fenomeni e la loro 
indipendenza dai singoli ambienti. Medium operanti: in Italia, G. Valiantine; in 
America, « Margery i .

I.

II D r. L . R .  G . Crandon, di Boston (Stati Uniti), in una g ra- 
ditissim a visita  fattam i a V enezia nel dicem bre 1928, mi a v e v a  pro- 
posto di tentare, alia  prim a occasione favorevo le , una « corrispon- 
denza incrociata » tra l’ lta lia  e 1*A m e rica . N ella  sp eran zach e questa 
fortunata occasione si presentasse, avevam o presi fin d ’allora g li 
accordi di m assim a per l’ esecuzione dell’esperim ento.

L e  esperienze del D r. Crandon co lla  m edianita di « M argery  » 
e la gu ida di « W alter  », hanno raggiu n to  in questo cam po risul- 
tati che interessano g li studiosi di tutto il mondo. Io  ne ho g ia  
dato un sag g io  riferendo su questa R iv is ta  (agosto 1928) l’esito  
assai caratteristico di un esperim ento cui avevo  partecip atoa Boston . 
I  m etodi del D r. Crandon e del suo c irco lo  sono sufficientem ente 
esposti in quel mio scritto, cost che esso puo serv ire  di opportuna 
prem essa per la  esatta com prensione di quanto ora esporro.

L^psecuzione d e ll’esp erim en to  p re su p p o n e v a  d a  p arte  m ia  la  d i- 

sp o n ib ilita  di un buon m edio  ch e p o te sse  ra p p re se n tare  la  « sta- 

zione ric ev e n te  » ; essen d o  n atu rale  ch e p e r  un prim o esp erim en to  

non p o tessi a sp ira re  a  fa r  fun zion are an ch e u n a  « staz ion e trasm it- 

tente ». E d  e ra  an ch e n atu ra le  ch e io m i p re o ccu p a ssi d i tro v a re  

un m edium  d i m olto  v a lo re  —  non poten d om i an co ra  re n d er con to  

(com e, in v e ce , g l i  avven im en ti su c c e s s iv i hanno d im ostrato) ch e 

la  r iu sc ita  deU’ esp erim en to  e ra  a ffid ata , p iu  ch e a lia  p o ten za  d e l
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medium, alia  volonta e a ll’opera delle E n tita  spirituali im pegnate 

nell'assisterci.
V en uto  G eo rge  V alian tin e fra  noi, la prova mi parve effettua- 

bile. II 25 m aggio  u. s., pertanto, spedii al D r. Crandon, a Boston, 
un cablogram m a col quale lo avvertivo  che il 27 successivo  avrem m o 
tenuto seduta con V aliantine alle ore 9 p. m. d ’lta lia . II giorno 
dopo, 26 m aggio , ricevetti dal D r. Crandon un cablogram m a ac- 
cettante l'esperim ento coU’avverten za che il Circolo di Boston 
avrebbe tenuto seduta alle ore 5 p. m. corrispondenti alle ore 23 
d ’ ltalia .

L a  se d u t a  a  V e n e z ia .

Il 27 sera iniziammo la nostra seduta verso le ore 2 1,30 .

Erano presenti, in casa mia, Zattere, 559, e sedevano, dalla mia destra, 
in quest’ordine: Sig.ra Bianca Nunes Vais-Arbib, di Venezia; Comandante
S. Bellavita, di Roma; Mrs. Gwendolyn Kelley Hack, di New York; Signor 
Oscar Cosma, di Venezia; Mrs. Mabel Dennis Bradley, di Londra; cap. Gio
vanni Rodano, di Venezia; Sig.na Renata Del Lungo, di Firenze; Signo- 
rina Fanny Michelin, di Venezia; Ammiraglio in p. a. X . Y ., d i .. . ; Mrs. Bess 
Valiantin, di Williamsport, P a .; S igna Pierina Valle, di Venezia; Dr. P. 
Bon, di Venezia; tutti formanti il Circolo.

Fuori del Circolo; Sig.ra Hilda Tagliapietra, di Venezia, al grammo- 
fono; Signor Antonio Cibin, di Venezia.

In un salotto adiacente, il cui vano di comunicazione colla sala della 
seduta era chiuso da una semplice tenda; Prof. Carlo Del Lungo, di Fi
renze; Sig.na Maria Agustoni, di Venezia; A w . Comm. A. Lancerotto di 
Venezia.

Riunione, come vedesi, eterogenea ed eccessivamente numerosa. Nel 
complcsso, pero, 1’armonia spirituale era sufficiente, cost che « Bert Eve
rett », subito manifestatosi, dicliiarava « squisite » le condizioni dell'ambiente.

George Valiantine sedeva in mezzo al Circolo in un ampio seggiolone 
di legno, a bracciuoli, con alta spalliera.

La seduta prosegui, densa di fenomeni e di voci (ben 20 entita, carat- 
teristicamente individualizzate, ci parlarono a voce diretta) sino alle ore 23. 
A questo momento la Signora Tagliapietra avverte che un grande orologio 
luminoso, predisposto vicino a lei, segna le 1 1  p. in.; l’ora fiss^ta dal 
Dr. Crandon nel suo cablogramma.

La seduta continua come prima, intensamente. « Honey », la cara bimba 
che si manifesta spesso nelle sedute di Valiantine, ci canto una graziosa can
zone ; scoppia tremenda la voce di « Kokum » : « Blakfoot» torna da una 
corsa in una mia villa lontana e mi porta notizie da cola; « Cristo d’An- 
gelo » mi domanda che ore sono. Rispondo che sono le 11 ,3 0  p. m. Egli 
vuole, allora, che I’orologio luminoso sia posto in mezzo al Circolo. Ese- 
guisco, collocandolo, di faccia a me, sul pavimento.
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Ecco, subito dopo, una fischiatina, alta, in mezzo alia stanza. Riconosco 
immediatamente il caratteristico modo di presentarsi di Walter, lo Spirito- 
Guida di « Margery ».

Noto di sfuggita the « Walter » non si raanifesta, di regola, che nel 
Circolo dei Crandon e che non interviene altrove se non per ragioni del 
compito assuntosi di aiutare la dimostrazione scientifica della sopravvivenza.

Anche la Signora G. Hack, che aveva partecipato al Circolo dei Crandon, 
a Boston, nel 1925, riconosce la caratteristica fischiatina di « Walter ». Egli 
riconosce la signora Hack (1) e le si rivolge subito dicendo: « Buona sera, 
Signora Hack; io sono fielice di vederla ancora ». La Signora replica e tra 
i due si svolge un breve dialogo improntato alia cordialita di vecchi amici 
che si ritrovano.

* Walter » riconosce anche me e viene a salutarmi affabilmente.
Nel frattempo Valiantine e caduto in trance.
Anche la Sig.na Valle e presa da piccola trance.
Di conformita alle istruzioni avute, tutti ci raccogliamo in assoluto si- 

lenzio.
Le due trombe d’alluminio, rese diversamente luminose, che in prin- 

cipio di seduta avevamo collocate, in piedi, in mezzo al Circolo, una da» 
vanti ed una di dietro il seggiolone di Valiantine, fremono, si urtano, ca- 
dono. Vengono da noi raccolte e raddrizzate. Entrambe si alzano e vanno 
a collocarsi, vicine, dietro Valiantine, come per lasciar libero lo spazio da* 
vanti a lui, dov’e collocato l’orologio luminoso.

' L ’orologio k sollevato a circa un metro da terra ed e portato lenta- 
mente in giro per la stanza. Sembra che voli, lieve come una farfalla. E 
un orologio misurante di faccia 13 centrimetri di diametro, pesante kg. 0,800, 
colle sfere e i numeri delle ore intensamente luminosi E tenuto alto e 
fermo davanti a me e a vari altri membri del Circolo come per far con- 
statare l’ora da esso segnata: le ir e 45. Poi si sente il rumore delle chia- 
vette che vengono maneggiate e vediamo le sfere lentamente girate all’in- 
dietro. L ’orologio e riportato in giro pel Circolo e nuovamente tenuto fermo 
un momento davanti a parecchi di noi come per far constatare la nuova 
ora da esso segnata: le 1 1 , 15 .

Avremo poi in seguito da Cristo D’Angelo la spiegazione dell’ interes- 
sante operazione compiuta da « W alter*.

L ’orologio e dolcemente posato sul pavimento. « Walter » dice che tutto 
va bene. Egli torna a parlare con la Signora Hack, poi la sua voce si sposta 
attraverso il Circolo e viene vicino a me dicendomi alcune frasi cortesi e 
scherzose.

Valiantine si desta e dice: « Sono tutto rigido ». Dopo un poco ag- 
giunge: « Credo che sarebbe bene accendere la luce rossa *. Lasciamo pas- 
sare un minuto e facciamo la luce rossa.

Valiantine si alza e si porta ad un tavolinetto predisposto vicino a lui 
con carta e matita.

(1) Ci6 con molts sorpresa della stessa Signora H ack, perche i Crandon ignoravano 
che essa fosse a Venezia e non potevano quindi ptnsare a lei, e anche perche essa non 
aveva pift sperimentato con W alter dal 192$ ,
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Tutti manteniarao un assoluto silenzio. Egli si concentra alquanto te- 
nendosi la testa tra le mani; poi domanda la luce azzurra che viene ac
cess in luogo della rossa.

Valiantine scrive, poi mi passa il foglio. Vi sono tracciati tre numeri, 
ricalcati due o tre volte: 3. 5. 10., con un punto dopo ciascuno.

E finito. Accendiamo la luce bianca. Le campane di S. Marco suonano 
la mezzanotte.

Tutti i presenti controfirmano il toglio su cui Valiantine ha segnato i 
tre numeri.

Ci ristoriamo con dolci e spumante. Cio sembra contrario alle piu ri- 
gide norme. Infatti, Walter se n’e un po’ scandalizzato — come vedremo 
in seguito.

Valiantine sta bene ancorche sia visibilmente affaticato. Egli assicura che 
non ha visto ne sentito niente mentre era in trance. S ’era destato ed av- 
vicinato al tavolino per scrivere, coll’impressione nella testa di dover scri- 
vere dei numeri, e poi li traccio automaticamente.

Tutto questo a Venezia. Vediamo ora che cosa succedeva a Boston.

I .a  se d u t a  a  B oston .

I risultati della seduta tenuta a  Boston  il 27 m agg io  u. s. dal 
( 'ircolo del Dott. Crandon (10 , Lim e  St.) co lla  m edianita di « M ar
g e ry  », furono verbalizzati la stessa se ra ; ed il verbale , firmato da 
tutti i presenti, fu im postato subito dopo, alle ore 10 ,10  p. m., com e 
da dichiarazione del Dott. M ark R ich ard so n  attergata alia busta, 
sulla quale appare il timbro postale di « Boston —  M ass. — M ay 28 
1 A M  ». E sso  fu da me ricevuto a V enezia il 9 g iugno p. p.

Successivam ente, fu redatto il verbale della intera seduta che 
noi ricevem m o ai prim i di luglio  u. s.

Sareb be troppo prolisso riportare integralm ente l’ intero ver
bale della seduta, dal quale, invece, to lgo testualm ente tutto cio 
che puo interessare i nostri lettori. P ero tutti i documenti qui ac- 
cennati, sono a disposizione di chiunque vi abbia interesse.

L a  seduta fu iniziata alle ore 5,09 p. m., ora d’A m erica.

Erano presenti, da sinistra a destra: Dott. Mark Richardson (a sinistra 
delia Media); Mr. Grandi; Mrs. Grandi; Mrs. Gray; Mr. Fred A dler; Mrs. 
Richardson; Mr. Bligh Bond; Dott. Crandon (alia destra della Media). 
Fuori del Circolo: da prima, Mrs. Gray che vi fu ammessa piu tardi; Mr. 
Negouchi.

II Dott. Crandon ed il Dott. Richardson controllavano le mani della 
media; e tal controllo fu tcnuto per tutta la seduta. La mano destra del 
Dott. Crandon posava, senza interruzione, sopra un ginocchio di Mr. Bond.

Mr. Bond agiva quale verbalizzante e teneva il materiale della prova con- 
sistente in un piccolo mazzo di nove fogli tratti da lui, prima della seduta, da
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un calendario. Ogni foglio era stato da lui firraato in inchiostro nel retro e 
tutti erano stati collocati dallo stesso Mr. Bond dentro una busta che egli 
aveva sigillata e posta nella tasca interna della sua giacca. Mr. Bligh Bond 
testifica che egli aveva visto solamente il retro di questi fogli e non cono- 
sceva aflatto alcuno dei loro numeri.

Iniziata la seduta, gli intervenuti discussero insieme brevemente sulla 
teonica da seguire per evitare ogni possibile ipotesi di telepatia collettiva 
(crowd-telepathy).

< Margery » cadde in trance alle 5 ,1 1  e la voce di Walter si fece subito 
udire con commenti a quel proposito. Egli raccomandava che il sig. Bligh 
Bond tenesse i fogli in modo che essi non potessero mai esser visti da al
cuno dei presenti fin dopo le ore 9 p. m. (circa le ore 3 ant. del 28 maggio, 
per noi in Italia), al qua! momento ogni questione di trasmissione di im
pression! dal gruppo di Boston a quello di Venezia doveva essere elimi- 
nata. « Margery » avrebbe dovuto rimettersi in seduta alle 0 p. m. per scri- 
vere cio che Walter le avrebbe detto.

'.Valter chiacchiero, poi, e scherzo, come d’abitudine, con alcuni dei 
presenti. Dopo un piccolo intervallo durante il quale sembrava che egli 
avesse fatta una visita rapida al gruppo di Venezia, disse:

• Io non posso capire una parola di quello che dicono laggiu. Vi fa tanto 
caldo come all’ inferno». (Infatti, la serata afosa, 1’ ambiente chiuso, il nu- 
mero eccessivo degli intervenuti, rendevano la stanza della nostra seduta a 
Venezia una vera bolgia!).

Alle ore 5 ,15  circa, Walter ha date istruzioni a Mr. Bond di prendere 
uno dei fogli di calendario e di posarlo sul tavolo (in mezzo al Circolo). 
Mr. Bond, dunque, ha aperta la sua busta suggellata e sempre nel buio 
(mantenuto assoluto per tutta la seduta) ha tirato fuori dal mazzo un foglio 
a caso, posandolo sul tavolo. Poi, Walter ha ripreso a scherzare coi presenti.

A proposito di questi scherzi di Walter, non credo che giovi riportarli, 
essendo essi conditi con un « humour » da noi poco apprezzabile ed es- 
sendo del tutto inconcludenti pel merito dell’ esperimento. A questo punto, 
per esempio, Walter disse a Mrs. Gray : « Bene, cugina, come ti senti oggi? 
Sembreresti forte come un cavallo. Che desideri tu? Un apporto che com- 
bini con questo vestito verde? Un ferro da cavallo? Io ti daro, invece, una 
gomma da automobile. II Giudice (Mr. Gray) va benissimo». Con queste 
ehiacchiere Walter tiene unita l’attenzione dei presenti, mentre agisce ai 
fini dell’esperimento; ecco tutto. A proposito del quale esperimento, egli 
soggiunse:

- Scommetto che noi arriveremo a far passare qualche cosa in Italia. Che 
scommettete voi, cugina mia? Adesso, intanto che voi aspettate, io faro a 
Francesca (Mrs. Frances N. Gray) una cura ed ella si sentirk come se avesse 
in tasca un milione di dollari ».

Alle 5 ,19  Mr. Bond, per suggeriniento di Walter, ha ripreso il primo 
foglio di Calendario e ne ha tirato fuori un secondo, posandolo sul tavolo. 
Successivamente, a dotnanda di Mr. Bond, Walter annunziava l’o ra : 5 ,20 ; 
e lasciava il circolo per circa un minuto.

Alle 5,22, su istruzioni di Walter, Mr. Bond riprendeva il secondo fo-
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glio dal tavolo rimettendolo col primo nelta sua tasca interna e conservando- 
veli separatamente da quelli che stavano nella busta.

Walter avverte che un foglio era caduto a terra e Mr. Bond lo cerca 
senza risultato. Allora egli domanda a Walter se & pronto a ricevere il terzo 
foglio che egli, poi, pone sul tavolo.

Dopo alcuni piccoli incidenti secondari (brividi avvertiti dagli assistenti; 
il rumore lontano di una porta sbattuta; nn colpo battuto sul tavolo) su 
domanda di Walter, Mr. Bond riprende il terzo foglio e lo ripone cogli altri 
due nella sua tasca interna.

Walter scherza ancora con Mrs. Gray; poi avviene questo dialogo:
Walter: « John Richardson (defunto figlio del Dott. Mark R.) e laggiu 

in Italia per quest’affare. Egli vi si sente molto straniero. Io gli avevo detto 
di domandare degli spaghetti (in italiano nell’originale); ma egli ha capito 
che io volessi dire dei confetti (c. s.) ».

Dott. Crandon: « E  la tua predizione, Walter? Essa si riferiva a que
sto esperimento, non e vero? ».

Walter: « Si, noi lo sapevamo da diversi giomi prima ».
Mr. Bond: « Io l’avevo notato il 2 m aggio*.
Walter: « G ii. E  ce n’e anche un’altra esperienza, successiva, che dovra 

essere fatta. L ’esperienza di questa sera e soltanto una prova. II loro ca- 
vallo laggiu e sfinito. Sfiatato ».

(A spiegazione di tutto cio, occorre dire che in una seduta precedente, 
il 2 maggio, verbalizzata da Mr. Bond, Walter aveva predetto l’arrivo di 
un cablogramma dall’ Europa con una proposta per un certo lavoro: cio che 
si era realizzato pienamente).

A questo punto i soffi d’aria diventano molto forti e sono avvertiti da 
tutti. Walter spiega che egli manda da fuori dell’ energia. Egli continua par- 
lando dell’economia dell'energin  nell’ al di la e degli effetti di essa. A pro- 
posito della produzione della luce, per esempio, egli dice che il grande 
quesito dell’avvenire sara la produzione della luce fredda. Coi nostri me- 
todiattuali noi disperdiamo 1*85 per cento dell’energia impiegata; ma quando 
sari conosciuta la luce fredda, la raassima parte di questa energia sara ri- 
sparmiata.

Walter chiacchiera ancora con Mrs. Gray e con Mr. Bond, poi d ice:
« Adesso io desidero che voi tutti rimaniate insieme per mezz’ora e non 

prendiate alcun impegno. Lasciatemi fare. Adesso io vado. Buona sera *.
Si sentono 4 colpi (segnale convenuto) e la seduta vien tolta. Sono le 

5.45 P- »«. Il

Il verbale della seduta ha, qui, una nota che avverte  com e, 
allorquando la  luce fu ridata, la sign ora R ich ard so n  si sia  accorta 
che due dei fogli di calendario erano per terra, lasciati cadere dal 
sig . Bond che era del tutto inconsapevole d ’averli perduti (quan- 
tunque W alter avesse  g ia  avvertito  che uno era caduto). L a  s i
gnora li raccolse e rim ase accanto al s ig . Bond finche tutti g l i  
altri si furono riuniti nella lib reria ; cio per poter assicu rare defi- 
nitivam ente che non c ’era  stato alcun momento durante il quale
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i fo g li avessero  potuto essere o sservati ne il loro contenuto co- 
m unicato alia  M edia o ad altri dei presenti. I  tre fogli v isti da 
W alter erano rim asti sicuram ente custoditi nella tasca interna di 
Mr. Bond.

*
* *

L a  seduta fu ripresa alle 9 p. m., com e voluto da W alter.
T rascrivo  il verbale , tradotto il piu letteralm ente possibile.

M argery siede su un sofa ad un piccolo tavolo; prende la matita. 
Mr. Bond le benda gli occhi con un fazzoletto di seta. Essa comincia su- 
bito a scrivere quanto segue:

Seduta di Venezia. — Valiantine molto sottomesso, senza impacci {Spats: 
letteralmente, ghetle). Molto bisbigliare-non silenzio. Mi pare, la Preghiera 
del Signore. Tutti sono tranquilli eccetto il conte Bon il quale si tormenta 
i baffi. Ancora piu bisbigli • pensieri buoni. Io non capisco. Ancora piu 
discorrere. Finalmente Valiantine thrtnvs Italian fit  (intraducibile: « Cade 
in trance italiana •*?...); si mantiene bene in fit, da me diretto. Scrive: 
3- 5- to.

Tutto e finito. - Molto mangiare e bere. - Valiantine rinviene e torna a 
casa. - Detto abbastanza. - Piu tardi, di piu. - Prossima seduta giovedi sera.

«w. s. s .»
(Sigle del nome e cognome di Walter).

Domanda: E tutto?
Risposta: Si.
Finito alle ore 9,5 p. m.
Mr. Bond mostra allora la busta chiusa marcata A e I’apre in piena 

vista di tutti gli intervenuti tirandone fuori tre foglietti di calendario, quelli 
che erano stati tenuti davanti a Walter durante la seduta all’oscuro. Essi 
erano: Domenica 5 maggio; Venerdi 3 maggio; Venerdi 10 maggio (1929).

Ogni foglio portava la firma personale di Mr. Bond nel retro, da lui ap- 
posta prima dell’ esperimento.

II.

Il 28 m aggio , cioe il giorno dopo l’esperim ento su riferito , ri- 
cevetti dal Dott. Crandon il seguente cablogram m a da lui spedi- 
tomi di conform ita alle disposizioni date da W alter per una se- 
conda seduta :

« Kindly arrange second seance thursday at same time record accurately 
time of each event mail report immediately we do same yesterdays results 
apparently perfect ».

(Per cortesia accomodate una seconda seduta per giovedi alia stessa ora. 
Registrate accuratamente l’ora di ogni avvenimento. Immediatamente impo- 
state la relazione. Noi faremo lo stesso. I risultati di ieri sembrano perfetti).
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M a G eo rge  V alian tin e d o veva  partire proprio il g io ved i. 30 m ag 
gio , im prorogabilm ente. A n ch e  per suo consiglio, decidem m o di 
lasciar correre e di tenere egualm ente l’appuntam ento.

II 30 m aggio , dunque, la prova procedette senza il M edium che 
quelli di Boston  supponevano ancora tra noi. D i piu, la  serata era 
afosa e l’aria  pesante; e un grosso  tem porale turb ava l’atm osfera.

A n c o ra : tutti eravam o stanchissim i, dopo otto grandi sedute 
consecutive. A lcun i di noi erano proprio esauriti; altri erano pieni 
di sonno; altri sfiduciati dicevano: « Il leone e partito e non ci ha 
lasciato nemmeno la  sua coda ».

L a  s e c o n d a  s e d u t a  a  V e n e z i a .

T uttavia , facem m o del nostro m eglio. L a  seduta incomincid 
alle  2 1,30 .

Presenti, in Circolo, dalla mia destra: Mrs. Gwendolyn Kelley Hack; 
Sig.na B. Bon; cap. Rodano; sig.ra N. Bon: Sig. Curti; Com. Bellavita; 
Sig.na P. Valle; Dott. P. Bon.

La sig.na Valle e presto controllata, in piccola trance, dalla « Nonna », 
lo Spirito-Guida oramai abituale delle nostre settimanali riunioni. Ci dice 
di aspettare, che le forze sono buone.

Parecchi di noi notano, ad intervalli, soffi freddi sulle mani. Suoniamo vari 
dischi al grammofono.

La Signora G. K . Hack accusa una forte pressione di forza su di se 
e, tenendo blocco e matita, incomincia a scrivere rneccanicamente, conti- 
nuando, a sbalzi, dalle 10,30 alle 11,30 . La rapidita delle vibrazioni doveva 
essere cosi forte che la Signora diceva sembrarle di sentire scoppi di dinamite 
nella sua testa e nelle sue orecchie.

La Signora Hack invoca le sue Guide, tra Ie quali « Imperator ». Esse 
rispondono facendole scrivere:

« Noi veniamo presto... Lasciateli portare... Fate una domanda tutti in- 
sieme. Noi siamo ansiosi di aiutare. Cerchiamo di unire le forze*.

Una pausa. Poi la Signora Hack, come sotto altra influenza, traccia con 
altra scrittura: « Grande Spirito vicino a Voi ».

La Signora Hack avverte nuovamente intense vibrazioni dentro e at- 
torno alia sua testa senza che la testa, tuttavia, le dolga. Tutti gli altri 
sono molto pesanti, eccetto la sig.na Valle (eccellente medium a trance) la 
quale avverte costantemente la presenza della « Nonna » ed e calma, se- 
rena. spesso in Icggera trance.

La Signora Hack incomincia a scrivere con impeto e rapidissima. Trac
cia: e Noi abbiamo ricevuto... Sto parlando con Walter... Adesso prove- 
reino a scrivere ». - Ora scattano dalla matita di Mrs. Hack parole e cifre. 
Le cifre riproducono sempre uno stesso numero: 420. Esso vien ripetuto 
una ventina di volte, alternato con parole di incitamento: (scritto grosso e 
grande): « Avanti, avanti! ». (carry on!). Poi un segno convenzionale che indi-
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cherebbe la presenza di « Imperator » e alcune frasi: « C ’e una corrente 
confusa qui; desideriamo unire le vibrazioni». Infatti, alcuni dei present!, 
che non potevano ancora rendersi conto di cio che stava accadendo, davano 
segni di stanchezza e di impazienza.

Una pausa; poi Mrs. Hack traccia: « Walter verra; Walter, 429, carry 
on, 429! » - Indi: « La corrente e migliore — avanti — ascolta: 429 ».

Seguono frasi accennanti a « Margery » che contemporaneamente sarebbe 
andata in trance.

Infine Mrs. Hack scrive: « Walter S. S. - 249 - 249 ».
Mrs. Hack fini di scrivere poco dopo le 23.

*
*  *

Confesso che eravam o tutti un po’ scettici sul valore dei risul- 
tati della scrittura autom atica di M rs. H ack, com presa la stessa 
buona S ign o ra  G w endolyn . Q ualcuno ebbe allora l ’ idea di fare una 
prova coll’ alfabeto e il bicchierino di vetro  che si m uove e indica 
le lettere sotto I’ influenza delle dita appoggiatevi su dal medium. 
Infatti, tentam m o l ’esperim ento. Non vo g lio  annettere gran  valore 
a questo genere di prova, non avendo m olta fiducia nella genui- 
nita costante dei risultati che si possono ottenere colla planchette 
e mezzi analoghi, tra i quali il bicchierino di vetro. T u tta v ia  non 
si puo negare che quella sera ottenemmo qualche cosa di molto 
significativo.

II bicchierino si mosse subito, sia che fosse toccato da me, o dal la si- 
gnorina Valle o da Mrs. Hack, soli, o a due, o a tre per volta. Esso dette 
da prima I’ indicazione dell’Entita presente ripetendo piu volte: « Nonna».

lo doinandai: « Puoi dirci qual’e la parola che ci hanno mandate sta- 
sera da Boston ?

R . - « Num eri 429 ».
E sintomatico che chiesto di una parola (e la signora Hack ne aveva 

pur scritte tante)si rispondesse di numeri; e che mentre la signora Hack aveva 
seropre scritto un numero, di tre cifre, ora si dicesse numeri, al plurale.

Poco dopo, la signorina Valle ripete la domanda cosi:
« Abbiatno ricevuto qualche cosa da Boston, questa sera? *
R. - * Si, i numeri ».
D . - « Vuole ripetere il numero? »
R . - « 429 ».
D. - « Questo numero solo? »
R . - « No - Tre numeri - 4 - 2 - 9 ».

A ttendem m o, dunque, con com prensibile ansia le ulteriori no- 
tizie da Boston.
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L a  s e c o n d a  s e d u t a  a  B o s t o n .

M a il verbale  della seduta del 30 m aggio  a Boston, giuntoci 
regolarm ente, fu una disillusione. E sso  reg istra  ch e :

« Margery », verso mezzogiomo, send l’ impulso di scrivere e traccio 
alcune comunicazioni colle sigle M. R ., le iniziali, cioe, di Mark Richardson, 
abituale aiutante di Walter. Queste comunicazioni dicevano:

« Non tenete seduta prima delle sei. Linee di comunicazione povere. Non 
occorrono parole da incrociare. Solo 4 persone devono partecipare alia se
duta. Solo un’ora.

...Questa e la scrittura di Mark. Walter dice che quattro uomini devono 
trovarsi in seduta. Egli vi spieghera piu tardi... Gli occorre solo l’energia 
dell’ambiente e della Media. Egli dice: Rallegratevi, grandi cose accadranno 
presto ».

Puntualmente, alle 6 p. m., ora di Boston, il Dott. Richardson, Mr. Adler, 
il Dott. Crandon e « Margery * tennero seduta nella camera completamente 
buia. Subito si manifesto il giovane Mark Richardson comunicando con pic- 
chi. Egli disse che Walter era a Venezia e che essi dovevano tener seduta 
unicamente per trasmettergli I’ energia dell’ambiente.

Ad un tratto al Dott. Richardson parve di percepire, sullo sfondo buio, 
un rapido passaggio di materia ancora piu scura davanti a lui. Segui tosto la 
voce di Walter che disse celiando: « Voi mi sembrate davvero un nido di 
pinguini! ». Con cio si riferiva probabilmente al fatto che gli uomini erano 
in maniche di camicia.

Null’altro. La seduta ebbe termine alle 6,22 p. in.

P areva , dunque, stabilito che i risultati da noi ottenuti la sera 
del 30 m aggio  erano senza fondam ento.

Senonche un supplem ento al verb a le  della seduta del 27 m ag
gio a Boston, ricevuto in segu ito , ci rive lo  che il nostro fiasco 
non era stato che apparente e che esso m ascherava, invece. un 
grande successo.

Infatti, da esso apprendem m o che dopo aver constatato la cor- 
rispondenza dei tre numeri (3, 5, 10), scritti da M argery , coi tre 
numeri dei fogli m ostrati a  W alter durante la  seduta, e tenuti da 
M r. Bond, i presenti avevan o  controllati e annotati anche i nu
meri degli altri 6 fo g li rim asti e conscrvati da M r. Bond nella sua 
tasca interna, ognuno dei quali p ortava nel retro la  firm a di iden- 
tificazione, numeri che erano r isu lta ti: 2, 4, g, 13 , 22, 24.

W alter, dunque, senza che quelli di Boston ne avessero  alcun 
sentore (il che rende l’ esperim ento molto piu sign ificativo) ci a v e v a  
trasm essi, nella  nostra seconda seduta, altri tre dei numeri predi- 
sposti a Boston nella seduta precedente. E  cio era riuscito a fare 
di sua iniziativa, senza il concorso d’un medium ricevente di ecce-
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zione, come V aliantine, approfittando della sem plice sensibilita na- 
turale, non esercitata, di una gentile sign ora .

II supplem ento al verbale  del 27 m aggio  porta le firme se- 
g u e n ti:

Joseph ine L . R ich ard son , M ark W . R ich ard son , J .  F red  A d le r , 
Frances N. G ra y , L . R .  G . Crandon, F red  B lig b  Bond.

III .

I l  v a l o r e  d e g l i  e s p e r i m e n t i .

L a  m aggiore im portanza degli esperim enti che ho descritti non 
consiste nel m ateriale risultato della trasm issione im m ediata di al- 
cune cifre, dall’A m erica  a V enezia, per una nuova via, riuscita 
perfetta come appare dai verbali.

Questo risultato puo anche contenere qualche cosa di m eravi- 
glioso, ottenuto, com e fu, senza apparecchi e senza mezzi tecnici 
di alcun genere. N e sarebbe opponibile che tre sem plici cifre sono, 
in fin dei conti, un m ateriale troppo povero. S e  M arconi, a ll’ inizio 
delle sue esperienze di telegrafia senza fili, fosse subito riuscito a  
lanciare tre cifre attraverso l’A tlan tico , il m ondo sarebbe stato 
percosso da stupore. M a non e questo che costitu isce la n ostra  
vittoria. U na com prensione che v a  al di la  di ogni o rgo glio  ci 
addita chiaram ente altrove il punto essenziale del nostro successo .

Il valore dei nostri esperim enti consiste in q u esto : ch e e ss i val- 
gono a dim ostrare l’effettiva collaborazione di un altro  mondo col no
stro ; l ’ intervento attivo di fratelli nostri trapassati, ansiosi di operare 
in modo da rendere evidente quella V erita  che ancora a troppo pochi 
e palese qui in terra. E sso  consiste nell’aver raggiu n ta  questa di- 
m ostrazione elim inando ogni ipotesi di anim ism o, di suggestion e, 
di telepatia, di subcosciente e sim ili surrogati della realta sp iritica .

G li am ici di Boston hanno proceduto, a tal fine, guidati da 
W alter, in modo cosi rigoroso, che non pu6 lasciar sussistere 
dubbi. Esam iniam o brevem ente le circostanze.

Innanzitutto, il dott. Crandon, proponendom i, nel dicem bre 1928, 
l’esperim ento, non calco lava affatto sull’ intervento di V aliantine nel 
nostro circolo. L a  persona del Medium  non e mai stata posta in 
questione. Comunque, il risultato ottenuto con V aliantine si ripete 
due giorni dopo, eg li assente e lontano, colla m edianita d ’altra  
persona, una gentile signora, le cui qualita di sen sitiva erano state 
altre volte utilizzate con fortuna, ma che mai erano state da lei ado-
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perate professionalm ente ( i). N ecessari collaborator! dello stesso 
esperim ento furono, a Boston, il dott. Crandon, « M argery  », M r. 
Bond. Chi volesse, pertanto, affacciare la piii lontana possibility 
di una frode dovrebbe investire una quantita di persone e di cir- 
costanze che da sola ne renderebbe assurda l ’ipotesi. Sono sicuro 
che su questa base nessuna contestazione possa essere m ossa, 
anche senza m ettere sulla bilancia le qualita personal! d egli spe- 
rim entatori e dei m edii. Possiam o, quindi, procedere.

II m etodo segu ito  dal C ircolo di Boston e ingegnoso e prezioso 
perche consente ag li sperim entatori di ofFrire al loro collaboratore 
in visib ile  un m ateriale da essi predisposto (i tre fogli di calen- 
dario), ma di cui essi stessi ignoravano il contenuto(i numeri stam pati 
su quei fogli). In tal modo W alter a g iv a  in am bito obbligato, ma 
di cui nessuno, di qua, conosceva i term ini.

S i consideri il valore di tali circostanze ag li effetti della prova 
ultima e anche in rapporto alia difficolta di congegnarne di si- 
m ili, per apprezzare il m ateriale usato, ancorche povero per se 
stesso.

Certam ente, una notizia nuova, una frase esp ressiva, un d isegno 
(come fu fatto altre volte) avrebbero costituito un m essagg jo  piu 
emozionante. M a ben difficilm ente quelle aride cifre avrebbero po- 
tuto essere sostitu ite con qualche cosa di piii efficace ag li effetti 
che si volevano conseguire.

F ra  tutti i presenti, solo M r. B ig h  Bond predispone nove fogli di 
calendario scegliendoli a caso per il verso, senza vederne i nu
meri. D i questi nove fogli, durante la seduta, in piena oscurita, eg li 
ne m ostra tre a W alter e poi li ripone in una sua tasca interna 
ove rim angono sino alia fine dell’esperim ento senza che nessuno li 
possa osservare. W alter solo, che puo vedere nell’oscurita, com e 
tante esperienze hanno dim ostrato, ha osservate le tre cifre ofFer- 
tegli a caso, e im m ediatam ente le ha portate a V enezia facendole 
ripetere per iscritto al Medium  iv i pronto a riceverle .

Questo, tra le 5 e le 6 (ora di Boston). A i  componenti il Cir
colo di Boston, W alter, intenzionalmente, non r iv e la  i tre numeri 
che alle ore q pom. (ore 3 ant. per V enezia) quando, cioe, il C ir
colo di V enezia d oveva essere da un pezzo disciolto. cosi che ogni

(I) Si rammenti la seduta del 29 luglio 1028 nel Castello di Millesimo, quando collo 
stesso procedimento di scrittura automatic.!, la signora G . K . Hack ebbe da < Impera- 
tor » le indication! che ci rcsero possihile, finalmente!, l‘ immediato ritrovamento del Mar- 
chcse Centurione.



piu  azzard ata  ip o tesi d i corresp on sion e di p en siero  tra  i d u e C ir-  

coli d o v e v a  n ecessaria m en te  a p p a rire  im p o ssib ile .

Che ruolo, dunque, possono ave r giocato  in queste circostanze 
i partecipanti al Circolo di Boston ag li effetti della trasm issione di 
quelle c ifre?  T u tt’al piu essi possono ave r funzionato com e gli 
elem enti di una batteria di p ile  in un apparato telegrafico. M a, forse, 
nemmeno questo. Certo, la loro intelligenza fu estranea a ll’esecu- 
zione, dal momento che g li estrem i necessari a lia  riuscita dell’espe- 
rim ento erano sottratti a lia  loro conoscenza. P e r  parlare  di tele- 
patia, cioe della  trasm issione del pensiero da Boston a  V enezia, 
sarebbe stato necessario, evidentem ente, che quelli di Boston  aves- 
sero avuto, alm eno, un pensiero da trasm ettere. E  siccom e, nel 
nostro caso, questo pensiero avrebbe dovuto rappresentare tre cifre, 
sarebbe bisognato, per com inciare, che queste tre cifre fossero a 
loro n o te : il che non era.

A ltrettan to  puo dirsi pel secondo esperim ento, colla m edianita 
di M rs. H ack. In  questo secondo caso, i m em bri del Circolo di B o 
ston conoscevano bensi i numeri portati da tutti i nove fo g li di ca- 
len d ario ; ma erano le m ille m iglia  lontani d a ll’ idea che W alter ope- 
rasse a V enezia ancora con quei num eri. D i piu, essi si erano rac- 
colti in seduta, per disposizione di W alter, alle 6 pom., ore 24 di 
V enezia, quando il nostro secondo esperim ento era  g ia  finito e 
solo, pare, per sentirsi dire scherzosam ente che il loro gruppo pa- 
reva  un nido di... p inguini.

E sc lu sa , p ertan to , o g n i p o ss ib ility  di ip o tesi di te le p a t ia ; le  a ltre  

ip otesi an im ich e non tro van o  nem m eno un punto teorico  di ap - 

p o g g io  p er e se rc ita rs i. S e  g l i  a ssisten ti d i B o sto n  (non p arliam o  

nem m eno di q u e lli d i V en ezia) non hanno potuto  co n trib u ire  a ll'e -  

sp erim en to  n ep pu re  c o l lo ro  p e n s ie ro ; in q u al m odo a v re b b e ro  p o 

tuto  a g ire  su l medium d i V e n e z ia ?

Che una parte del nostro spirito possa, in sim ili circostanze, 
incosciam ente staccarsi dal nostro organism o ed a g ire  come e 
stato ag ito  tra Boston e V enezia, e ipotesi per se stessa  gratu ita 
e d ’altra parte sm entita d a lla  coscienza della nostra assoluta inte
grity  sp irituale durante queste sedute. M a se, invece, cio fosse 
possibile, non costituirebbe un tal fenom eno la  p ro va piu certa 
dell’esistenza dello Sp irito  e della sua indipendenza d a ll’organism o 
corporale ; e non sarebbe tal p ro va il fondam-mto piu solido per 
la  dottrina sp iritica  e per tutti i suoi logici sv .uppi ? Senonche, la 
realta constatata, m entre assegn a al fenomeno un agente nel piano 
spirituale, lo precisa anche, in modo inequivocabile.
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W alter non e una entita spirituale a lia  quale si possa attribuire 
fantasiosi elem enti d ’orig ine . E g li  e, sem plicem ente, il fratello di 
« M argery  » trapassato da soli quindici o sedici anni. A n ch e la 
sua personality spirituale e oram ai cosi individuata che ognuno che 
abbia partecipato al C ircolo dei Crandon, a Boston , ne conserva 
un ricordo cosi preciso da poterla riconoscere in qualsiasi altra  cir- 
costanza. P e r  non dir d ’altro, la sua fischiatina di presentazione e 
cosi caratteristica com e potrebbe esserlo, per esem pio, una tipica 
frase cantata da C risto  D ’A n gelo . E bben e, anche nel C ircolo di 
V enezia due d eg li assistenti, M rs. H ack  nel 1925 e lo scrivente 
nel 1928, avevan o conosciuto W alter a  Boston , nel C ircolo dei 
Crandon, ed entram bi, senza esitazione alcuna, lo avevano subito 
riconosciuto appena eg li si era loro presentato.

N el Circolo di V enezia, W alter opera tangibilm ente. S o lle v a  il 
pesante orologio lum inoso e lo porta in giro  davanti ai presenti. 
Tenendolo sospeso nell’aria, ne m aneggia le chiavette e modifica 
l ’ora da esso segnata. L o  riporta in g iro  e poi lo riposa al suo 
posto. L ’assoluto silenzio che regnava nella nostra stanza in quel 
momento, e 1’ assoluta padronanza dei propri sensi da parte nostra, 
escludono che un essere m ateriale possa in quegli istanti ave r 
g ira to  fra di noi. O ltre al rumore, per quanto lieve, da esso pro- 
d o tto ; il buio perfetto g li avrebbe im pedito di m uoversi in quel 
modo, senza inciam pare nelle trombe o nelle gam be dei presenti, 
e di segu ire, invece, il g iro  del circolo con tanta precisione ferman- 
dosi esattam ente davanti alia  faccia degli assistenti. A n ch e  il moto 
d ell’orologio, regolare, senza scosse, senza oscillazioni, rendeva 
palese che non era un corpo m ateriale che lo reg geva . E sso  pa- 
rev a  com e anim ato da un proprio spirito che g li trasm ettesse leg- 
rezza quasi eterea ed intelligenza.

L a  m odifica, poi, dell’ora d o veva avere una causa determ inata 
ed intelligente, certo in rapporto coll’ esperim ento che si stava 
com piendo. Interessante e corroborante, a tal proposito, la sp iega- 
zione dataci su nostra dom anda da Cristo D ’A n g e lo  la sera dopo, 
che W alter ha ag ito  cosi « perche vuole tutte le cose g iu ste  *.

L a  spiegazione logica —  confrontando l’ora segn ata da W alter 
sul nostro oro logio  con quella indicata nel verbale  di Boston —  
sarebbe che eg li ha voluto mettere l'ora nostra a paro con quella 
d ell’altro Circolo.

A  questo proposito devo dichiarare che nella m ia relazione ho 
indicato l’ ora nuova segnata da W alter come le 1 1 , 1 5 ;  perche cosi 
io ho annotato seduta stante. Ma nelle note di M rs. H ack, prese



pure con tem p oran eam en te, l’ o ra  e  in vece  in d icata  com e le n,to. 
A lt r i  d ei presen t! m i hanno d ata  un’o ra  in term ed ia  tra  le  n . i o e  

le 1 1 , 1 5 .  E v id e n te m e n te , tutti ab b iam o  riten u ta  una p ercez ion e 

a p p ro ss im a tiv a  d e ll ’o ra  in d icata  d a ll ’o ro lo g io , tanto  p iu  che la  luce  

fo sfo rescen te  d e lle  o re  e d e lle  s fe re , co n g iu n ta  a l m oto d e ll’oro- 

lo g io , p osson o a v e r  reso  d iffic ile  la  re g istra z io n e  e sa tta  d el m inuto.

C erto  e  che W a lte r  h a  vo lu to  fissa re  l ’o ra  in iz ia le  d el su o  la- 

voro  tra  noi fra  le 1 1 , 1 0  e  le  1 1 , 1 5  pom - ; e che e ssa  co rrisp o n d e  

e  q u e lla  se g n a ta  nel v e rb a le  di B o sto n  ( 5 , 1 1  pom .) p el p a s s a g g io  

in trance di « M a rg e ry  ». E  p rec isam en te  fra  le  1 1 , 1 0  e l e  1 1 , 1 5  del- 

l ’o ra  n u o va  d atac i d a  W a lte r , anch e V a lia n tin e  c a d e v a  in trance 
tra  di noi.

L a  m od ifica  d e ll'o ra  com e e se g u ita  d a  W a lte r  d a re b b e  a lio  

sv o lg im e n to  dei fenom eni nei due C irco li una con com itan za che 

non ci sareb b e  sta ta  p a le se  su lla  b a se  d e ll’o ra  se g n a ta  in izialm en te 

(piu o m eno e sa tta  ch e fo sse  p er noi, p oco  im porta) dal nostro 

o ro lo g io . Q uesta  con com itan za d ei d u e tem pi, d i V e n e z ia  e  di B o 

ston , ren d ere b b e  poi e v id e n te  an ch e p e r  noi c io  ch e  s i r ic a v a  dal 

v e rb a le  di B o sto n , che, cioe , W a lte r  si sp o s ta v a  d a ll ’ uno a ll ’a ltro  

c irco lo , con una ra p id ita  fu lm in ea, cosi d a  ren d ere  q u a s i contem - 

p o ran ea  la  su a  p resen za  nei d u e lu ogh i.

A  tal p ro p o sito  pud e sse re  in te ressa n te  quan to  W a lte r  d isse  

a g li  am ici di B o sto n  n e lla  s u c c e ss iv a  se d u ta  d e l 3 g iu g n o  il cui 

v e rb a le  ci fu g e n tilm e n te  trasm esso . G li fu ch iesto  quanto  tem po 

g l i  o cco rresse  p er an d are  d a ll*A m erica  a l l ’E u r o p a ; e W a lte r  r is p o s e :

« II tem po d ip en d e  d a l c e rv e llo  d ei m ed ii. lo  son o la  e q u a 

q u asi n ello  s te sso  m om ento. L ’ atto  di an d are  non m i p ren d e  un 

m inuto  ».
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11 d o v e ro so  lim ite  di q u esto  sc ritto  non m i con sen te  di indu- 

g ia rm i in u n a piu  am p ia  illu straz io n e  dei nostri e sp erim en ti. 

O gnuno, p ero , p o tra  tro v a re  n elle  c irco stan ze  verb a liz za te  e su ri- 

fe r ite  a ltri e lem en ti m e rite v o li di o sserva z io n e  e  di stu d io .

C red o  ch e la  b a se  sp erim en ta le  d e lle  n ostre  p ro v e  s ia  buotia e 

ch e m eriti d i fa re  o g n i sfo rzo  p e r  p ro se g u ire  in esse . M i au gu ro . 

q u in d i, ch e s tu d io si d i m a g g io r  len a  ab b ian o  ad in te re ssa rs i al 

m ag n ifico  fenom eno, riu scen d o  a  sv ilu p p a r lo  an co r p iu  e a  pen e- 

trarn e, a ssa i m e g lio  ch ’ io  non a b b ia  sap uto , l ’ a rca n a  be llezza.

D o tt. P i e r o  B o n .



LA BIOLOGIA SUPERNORM ALE

SommaRIO : Ipotesi e proposte sul carattere biologico di taluni fenomeni mcdianici — 
La teoria del doppio — I processi della generazione e la costituzione della materia.

E  m olto p ro b a b ile  ch e i fenom eni ch e form an o l ’o g g e tto  d ella  

n ostra  r ic e rc a  non eso rb itin o  d a ll ’am b ito  d e lla  v ita  o rg a n ic a . In 

ta l caso  ess i rientrano nel dom in io  d e lla  b io lo g ia . M a n ella  ip otesi 

che si r ie sca  a  d im ostrare  il lo ro  cara ttere  su p e ro rg a n ico , s i puo 

in v ia  p ro v v iso r ia  am m ettere che nel loro  in siem e co stitu iscan o  

una m etabiosi e form ino q u in d i la  m ateria  di una b io lo g ia  super- 

norm ale. Q uesta verreb b e  co n segu en tem en te  a  d istin g u e rs i, com e 

q u e lla  ord in aria , nelle v a r ie  su e  b ra n ch e : an atom ia o m o rfo lo g ia . 

fis io lo g ia , p s ico lo g ia , b io g e n e si, ecc.

L a  denom inazione g e n e ric a  di fenom eni m etap sich ic i, non re- 

s iste  p ertan to  ad  una c r it ic a  su p erfic ia le . B iso g n e rc b b e  d im o strare  

la  lo ro  d erivaz io n e  d a  fa c o lta  sup ern o rm ali d e lla  p s ic h e : il  che 

a p p a risc e  sem p re  m eno p ro b a b ile . A v v e r t o  p ero  che q u i non si 

tratta  di so lle v a re  una q u estion e  oz iosa  d i te rm in o lo g ia . S e  le  id ee  

rap p resen ta n o  n ella  s fe ra  m en tale  i fa tti esterio ri e le  p aro le  esp ri-  

m ono le  id ee , e o v v io  ch e le  esp ress io n i im p ro p rie  ed  im p re c ise  

trad isco n o  id ee  p iu tto sto  co n fu se  su lla  re a lta  esterio re . D on d e la  

n ecessity  di un l in g u a g g io  p iu  ch iaro  ed a p p ro p ria te . S eco n d o  l ’o - 

p in ion e corrente , la  m an ifestazion e dei d efunti d im o stra  la  so p ra v - 

v iv e n z a  d e ll ’an im a a lia  d istruzione d el corp o  fisico , la  d u p lice  n a- 

tu ra  in som m a, d e ll ’ uom o, la  p resen za  e  l ’ az ione ben  d istin te  d el- 

l'an im a, nel corpo  e fuori, in v ita  e  dopo. G ia  e sp re ss i q u a lch e  

r is e rv a  su lla  p o ss ib ility  che la  p erso n a lity  p o tesse  m an ifesta rs i dopo 

la  co m p leta  d istruzione d el corpo. A n z i, d im ostrai com e la  trad i- 

zione p iu  an tica  a ttr ib u isc a  il ritorn o  dei m orti ad una v ita lita  

res id u a le  dei c a d a v e ri ( i) . A g g iu n g o  o ra  l ’ o v v ia  o sserva z io n e  ch e 

tu tta  la  n ostra  esperienza, sv o lta  n eg li o tta n ta  anni che ci se p a - 

rano d a lle  o r ig in i d ello  sp iritism o , s ta b ilisc e  che n essun a m an ife-

(l) La vitality residuale dei cadaveri, ecc. in Luce e Ombra, >920, pag. 314 .
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stazione e p o ss ib ile  senza la  presen za piu  o m eno p ro ssim a del 

m edio, cioe di un o rg an ism o  v iv en te . E  dunque lec ita  la  ipotesi 

che i fenom eni in q u estion e si sv o lg a n o , alm eno in parte , n e ll’ am - 

b ito  d e lla  v ita  o rg a n ic a  e d e riv in o  d a ll ’a ttiv ita  di queU ’ elem ento 

fon d am en tale  d e lla  v ita  che e il p ro top lasm a. D o b b iam o  p ercio  ri- 

c o lle g a r li al fatto  vita, che e p iu  am pio  e co m p ren sivo , p iu ttosto  

che al fatto  psiche. U n  caso  an a lo g o  sem b ra  q uello  d elle  ben note 

an om alie  d ’ in versio n e  sessu a le , cioe del m an ifestarsi di tendenze fem - 

m inili nei m asch i e di tendenze e cara tteri m asch ili n elle  fem m ine, 

an om alie  cui si a ttrib u isce  una o rig in e  p sich ica , m entre ad esso  si 

sp ie g a n o  con d isord in i n ell’a ttiv ita  di q u elle  g lan d o le  en docrin e 

(sono le g lan d o le  che travasa n o  il loro p rodotto  n e ll’ interno) che 

p resied on o n ell’ in d iv id u o  a lia  p reva len za  di uno dei due sessi.

C erto , se, com e p are  in dubbio , il re g im e  g lan d o lare  con corre 

a lle  funzioni d ello  sp irito  (i d isord in i d e lla  tiro id e  p roducono la  

id iozia), p otrebbe d arsi ch e anch e le  faco lta  m edianich e d ip en d es- 

se ro  da una d elle  g lan d o le  en docrin e. A  m a g g io r  rag io n e , quindi. 

anziche r ic e rc a re  n ell’an im a, in tesa  com e q u alch e co sa  di estran eo  

a l corp o , l’ o r ig in e  dei nostri fenom eni, siam o  costretti a  rife rirc i 

al fatto  piu am pio e co m p ren sivo  d e lla  v ita . C erto  q u este  d istin - 

zioni v a lg o n o  soltanto  com e esp ed ien te  di stu d io  e di r icerca , p erch e  

n ella re a lta  la  v ita  e la  p sich e  si unificano, l’ an atom ia d e ll’o rg an o  

e in sc in d ib ile  d a lla  su a  funzione fis io lo g ica , d a ll’ in tim a costituzione 

chim ica, d a lla  d ire ttiv a  stim o lan te  d el cen tro  p sich ico , d a ll ’o rig in e  

su a  com e in d iv id u o  (ontogenesi) e  com e sp ec ie  (filogenesi).

T u tta v ia  quando in una sed u ta  sp iritica  noi ci tro v iam o  di fron te 

a ll ’ im p ron ta  di un v iso  entro  una sostan za p lastica , q u ello  e un 

fa tto  che ap p artien e  a lia  an atom ia, o m o rfo lo g ia , su p ern o rm ale  e 

non g ia  a lia  p s ico lo g ia . L o  stesso  d ico  d e lle  m ani che si ved o n o  

e che si toccano, d e g li arti p ro v v iso r i che il B o ttazzi r isco n tra va  

n e lla  P a lla d in o . P iu  an co ra  lo  d ico p er g l ’ in teri fantasm i m ateria- 

lizzati. C osi la  esteriorizzazion e d e lla  m otric ita , o d e lla  sen sib ilita , 

non co stitu isce  un fatto  m etap sich ico , m a un fatto  m etafisio lo g ico . 

U n  ta v o lo  o una se d ia  si so lleva n o  in una seduta. Com e? E  lo 

sp irito  che li so lleva , si r ite n e v a  un cin qu an t'ann i or sono. O g g i 

si sa  che il p eso  del m edio si aum en ta del peso  del corpo  so lle- 

v a to  o si d im in u isce  del p eso  corrispon den te a  q u ello  del fan tasm a 
m aterializzato  (i).

(i) Quests compensazione di peso non si verities sempre e i pochi casi in cui si 
credette riscontrarla non bastano a far legge. N. d. D.
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L a  m etabiosi si concreta, dunquc, entro elem enti som atici che 
hanno funzioni proprie come g li organi e g li organism i ordinari. 
Eccoci pertanto, avanti ad una m etam orfosi e ad una m etaflsica, 
nel significato letterale dei due term ini e cioe a  un’ ultra-form a e 
a  un’ultra-funzione.

L ’ an tica  d ottrin a e g iz ia  e  q u e lia  del m oderno sp ir itism o  su l 

doppio, o p erisp irito , a p p a risc e  com e il p ortato  d e lla  e sp e r ie n z a ; 

m a v ien e  q u i r ip ro p o sta  p er la  n ecess ita  di tra tta r la  sc ien tifica - 

m ente. N on  e, in vero , p o ss ib ile  ch e  lo  sp ir ito  di a n a lis i s i a p p a g h i 

di una sem p lice  en un ciazion e di fatto . E s is t e  un corp o  flu id ico ? 

S t a  bene. S tu d ia m o lo  facen d o n e o g g e tto  di un’an ato m ia  o  m orfolo* 

g ia  sup ern o rm ale . C om ’ e co m p o sto ? q u a l’e la  su a  organ izzazio n e ? 

q u a li son o  i suo i e lem en ti c o st itu tiv i?  e  q u esti r isu lta n o  di m ate

r ia  a to m ica  o di so stan za  d iv e rs a ?  p erch e  esc lu d erem o  a  p riori una 

co m p ag in e  m ateria le  a n a lo g a  a lia  n o stra ?  O ram ai la  m ateria  ri- 

su lta  d i p artice lle  a tom ich e in fin itesim ali che a lo ro  v o lta  sem bran o  

co stitu ite  d a  cen tri e n e rg e tic i d i sostan za eterica . L e  m asse  gas- 

so sc  ch e esisto n o  n e g li sp az i s id ere i hanno una co n sisten za  co si 

tenue ch e la  T e r ra  li a ttra v e rse re b b e  col su o  in v o lu cro  atm osfe- 

rico sen za n cssu n issim a  d iffico lia  e  sen za ch e noi ce  ne a c c o rg e s-  

sim o, com e a v v ie n e  n eg li in con tri con le  com ete. Q u est’a n a lo g ia  

q u asi g iu stifica  la  d enom inazione teosofica di corp o  astra le . M a si 

tratta  di sap ere  anch e in q u ale  r a p p o r to .i l  corp o  flu id ico  si tro- 

ve re b b e  con q u ello  fisico . Q uest’ ultim o, pur n e lla  su a  un ita, co sti-  

tu isce  una p lu ra lita  di ce llu le  assom m ate fra loro e d eriv a n ti da 

una so la  o v o -ce llu la  o r ig in a r ia  da cu i si sono p rod otte  secondo una 

p ro g re ss io n e  g e o m etrica . A  sua vo lta  q u e lia  ce llu la -o vo  d e riv a  p er 

s in tes i su c c e ss iv e  d a  a ltre  c e llu le  se ssu a li, secon d o  una p ro g re s 

sio n e  g e o m e trica  che aum en ta retroced end o nel tem po secondo le  

va rie  gen erazio n i. C iascu n o  di noi d e r iv a  da due g e n ito ri, quattro  

a v i, otto a ta v i, i q uali u ltim i eb bero  co m p lessiva m en te  sed ici g e 

n itori, trentad ue a v i e sessan taq u attro  a ta v i... E d  ecco  ch e re tro 

ced en d o  a lia  settim a gen eraz io n e , ab b iam o che in m eno di due- 

cen to  anni o cco rsero  ben 1 26 corp i p er co stru irn e  uno solo . G li 

an teu ati d e lla  14 ° gen erazio n e furono 8 19 2 , dai q u ali ne d eriva ro n o  

a ltre ttan ti, m eno due, entro  q u attro  seco li ap p en a, sem p re calco- 

lando a  30 anni il p erio d o  di una gen erazio n e .

M a ciascu n o  di q uesti corpi co stitu isce  com e un in vo lu cro  m e- 

ra v ig lio so , il bozzolo, che l 'o n g in a r ia  o v o -c e llu la  co stru i intorno a  

se  ste ssa  p er a ss ic u ra re  la  p ro p ria  su ssisten za  e p rod u rre  u lterio ri 

ce llu le  se ssu a li, m asch ili 0 fem m in ili. L a  p erso n a lity  flsica di c ia -
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scun individuo e rappresentata dalla sua ovo-cellula orig inaria. 
R itorniam o cosi al protoplasm a, m isterioso laboratorio ove g li 
elem enti della m ateria organ ica confluiscono, sem bra, per sprig io- 
nare energie. C ’e in quel m istero una suggestione solo egu agliata  
dalla non meno m isteriosa attitudine che la ovo-cellula presenta 
nel suo sviluppo evolutivo  per costruire il corpo futuro. S e  nella 
m assa del protoplasm a la m ateria si trova in uno stato d’ incipiente 
dissociazione, ecco riconosciuta la  sede e m agari l'o rig in e di quel la 
piu tenue sostanza che costituirebbe il corpo eterico. S icch e, ri- 
condotta alle sue orig in i, la v ita  di ogni individuo si riduce al suo 
in visib ile  protoplasm a. E  siccom e questo deriva  per scissione da 
un altro protoplasm a, cosi il fatto della individuality  viene a sm ar- 
rirsi. E siste  solo una m assa protoplasm atica umana im peritura dalla 
quale, nella sequela dei tem pi, si form ano le effimere persone fisi- 
che e nella quale forse ferm enta la  v ita  dello spirito. Cosi le in
d ividualita fisiche e le loro derivazioni per filiazione si riducono a 
m ere parvenze. P rovvisto  della  facolta di assim ilare dall’ esterno le 
sostanze organiche che i vegetali form ano originariam ente elabo- 
rando la m ateria m inerale, il plasm a vitale umano bisogna conce- 
pirlo com e am orfo e g ia  p ro vv isto  della facolta p sich ica: coscienza. 
conoscenza o rappresentazione della  realta esterna, m em oria (perche 
1’ istinto e memoria), v o lo n ta L  Sostanzialm ente esso non muta ne 
produce fenomeni di filiazion e: non c’e padre ne figlio , tranne che 
nelle apparenze Non c ’e morte, perche, posto in ’favorevo li circo- 
stanze, il plasm a e im m ortale. E sistereb b e anche un protoplasm a 
di m ateria diciam o cosi sp iritica? e se c’e, trattasi di una emana- 
zione della m ateria ordinaria o di una sostanza per se stante ? Se  
il corpo fluidico esiste, esso sara com posto di elem enti istologici 
com e il nostro. Ma ecco altri problem i: preesiste al corpo fisico? 
so p ravv ive  alia  m orte? e per quanto tem po? S e  preesiste , quando 
si formo e com e?

N ella ipotesi che il corpo fluidico preesista, la sua azione ren- 
derebbe com prensibili molte cose ora o scu re: la form azione del 
corpo fisico secondo uno schem a preesistente, la possibility della 
sopravvivenza, la genesi dei fantasm i spiritici.

E  evidente nell’ azione fisica di queste forze psichiche o iper- 
b io logiche, un piu intenso potere di attiv ita  v itale e di dominio 
su lla  m ateria v ivente e anche in organ ica: potere di d isgregare  la 
m ateria e di ricom porla, di trasform arla in m ateria organica e v i 
vente, di ag ire  a distanza come m ovim ento o in altri modi, di 
riattivare la v ita lita  sospesa o cessata, di provocare lo sviluppo
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dell'uovo fcm m inile senza l ’ intervento m aschile, di accelerare la  
crescita  dei vegeta li, di ridestare la facolta riproduttiva negli ele- 
menti istologici dell’uomo, di operare azioni riparatrici sui pro- 
cessi patologici, di ag ire  sulle funzioni organiche che sono indi- 
pendenti dalla volonta ordinaria. Sotto  alcuni riguard i questa forza 
apparisce com e il ricupero di faco lta  che il protoplasm a umano 
sem bra avere perduto m a che possiede il protoplasm a prim ordiale. 
Faco lta  che in tal modo non sarebbero affatto perdute, m a rese po- 
tenziali: assim ilabilita della sostanza m inerale, partenogenesi o ge- 
nerazione verginale, reintegrazione d eg li organi am putati, ecc.

N elle m aterializzazioni m edianiche, la  sostanza organ ica del 
medio sem bra decom porsi parzialm ente, ricom porsi nel fantasm a, 
d isgregarsi sotto l'azione della luce, riassorb irsi e ricom porsi di 
nuovo nel corpo del medio. In che modo? N el caso D ’Esperan^a 
riferito daU’AksakofT la  sm aterializzazione fu parziale e lim itata alle 
gam be; m a n egli altri casi e parziale, forse, per tutte le cellu le 
deU’organism o. Noi non abbiam o alcuna idea del processo di em is- 
sione e di riassorbim ento com piuto daH’organism o del medio. Ci 
aiuta, lontanamente a com prenderlo, per analogia, il processo di 
reintegrazione che nei vertebrati inferiori consente di ricostituire 
la parte am putata a spese dell’ intero organism o, il quale in tal 
modo viene a risultare piu piccolo. A nch e nel corpo umano sot- 
toposto a digiuno prolungato, g li elem enti superiori, cellule ses- 
suali, nervose, epatiche, ecc., si m antengono nutrendosi a spese dei 
tessuti inferiori la cui sostanza resta cosi d isg re gata  e riassim ilata. 
Potrebbe anche darsi che il fantasm a non si form asse sotto l ’azione 
tli un corpo eterico esterno, ma ven isse em esso dal corpo del me
dio con un processo analogo a quello del concepim ento estra-ute- 
rino. Pare infatti che esista qualcosa di sim ile al cordone om belicale 
e che la sensibilita del medio sia trasferita sul fantasm a. *■

Concludendo, mi sem bra che tutto questo non sia, tranne in 
m inima parte, oggetto  di psico logia  sia pure supernorm ale, m a piu 
genericam ente m ateria di una m etabiologia. D el resto io qui non 
ho inteso esporre delle dottrine, ma riproporre razionalm ente i p ro - 
blemi che derivano da una classificazione piu ragionevole e scien- 
tifica di quei fenomeni supernorm ali im propriam ente denom inati 
m etapsichici.

Suso di Sezze Romano, agosto 1929.

I m b r i a n i  P o e r io  C a p o z z i .



ESPERIENZE Dl “ VOCE DIRETTA „ 
IN PIENA LUCE

S ommakio : Esposizione e coromento delle esperienze medianiche di « voce diretta » te- 
nute nella Nuova Zelanda e riferite da C. Chapman nel volume The B lue Room. 
— Le » voci dirette * e la questione della frode — Le « voci dirette> e il pro- 
blema dell'identificazione spiritica.

Chiunque segua attentam ente lo svo lgersi m ondiale delle inda- 
gini m etapsichiche, non pud non avere rilevato  una circostanza 
abbastanza su g gestiva , ed e cbe il fenomeno della c voce diretta », 
il quale erasi estrinsecato con potenzialita m eravig liosa nei pri- 
mordi del m ovim ento spiritualista, per indi subire un brusco ar- 
resto e tram utarsi in fenomeno raro fino ai giorni nostri, ora ac- 
cenna a riprendere vigorosam ente un po’ dovunque, estrinsecan- 
dosi con m odalita svariate suprem am ente interessanti, e in cui si 
avverte  un processo evolutivo di ottimo augurio per la dimostra- 
zione scientifica della realta obbiettiva del fenomeno. Noto, infatti, 
che recentem ente si pervennero ad ottenere le « voci dirette » in 
piena luce; e cio non piu in gu isa  eccezionale e fugacc, ma con- 
tinuata e norm ale. T a li im portantissim e risultanze furono conse- 
guite in una lunga serie di esperienze, le quali si svolsero, e con- 
tinuano a syo lgersi, nella N uova Zelanda. L a  prim a serie delle re- 
lazioni sulle esperienze stesse, venne recentem ente pubblicata in 
volum e a « D unedin », capitale di quella colonia inglese, e con- 
tem poraneam ente a Londra.

Il libro s ’ in tito la : « The B lue R oom  » (La Cam era azzurra), ed 
e scritto in collaborazione tra lo sperim entatore, M r. C live Chapman 
— il quale e un pittore e com m erciante inglese, residente nella 
N uova Zelanda — e il redattore-capo di un giornale locale. Que- 
st’ultimo, per m otivi professionali, si firma con le sole in iziali: 
G iorg io  A . W .

S i tratta di una serie di esperienze, le quali rivestono un alto 
valore teorico; tanto piu che risultano rigorosam ente documentate,
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in quanto  g li au to ri ced ono frequen tem en te la  p a ro la  ad  a ltr i sp e- 

rim en tato ri, i q uali ap p ortan o  le  lo ro  testim on ianze, e  q u asi tutti 

si so tto scrivo n o  coi lo ro  nom i, m en tre p arecch i forn iscon o i lo ro  

r isp e ttiv i ind irizzi. A  tal r ig u a rd o , noto ch e se  p e r  le  m e ra v ig lio se  

m an ifestazion i in d isco rso  risu ltan o  op p ortun e le  p ro v e  testim on ia li 

intorno a ll'a u tcn tic ita  —  d iro  cosi —  sto rica  d e lle  m an ifestazion i 

stesse , p e r  co n verso , ap p arisco n o  q u asi su p erflu e  le  p ro v e  d ’ a ltra  

n atu ra  in tese  a  d im o strarn e  la  g e n e si p o sitiv a m e n te  su p e rn o rm a le ; 

e cio  p er la  bu on a ra g io n e  ch e —  com e si d isse  —  le  « vo c i d i- 

re tte  » di cui si tratta  si rea lizzaro n o  costan tem en te  in am b ien te 
b en e  illu m in ato , o v v e ro  in p ien a  lu ce  d el g io rn o .

L a  m edium  —  M iss  P e a r l Ju d d  —  e una g io v in e tta  d iciann o- 

venne, n ipote di M r. C liv e  C h ap m an , il q u ale  e a  su a  v o lta  do- 

tato  di n o tevo li fa co lta  su p ern orm ali (m ed ian ita  d ise g n a tr ic e , mu* 

s ic a le , v e g g e n te ). E g l i  sco p erse  casu alm en te  le faco lta  m ed ian ich e 

d e lla  n ipote a llo rch e  tro v an d o si in v is ita  p re sso  i d i le i p aren ti. 

accenno p er in cid en za  a lia  re a lta  dei fen om en i m ed ian ic i, facen d o . 

stu p ire  i p rop ri co n g iu n ti, i q u ali ig n o ra v a n o  ch ’e g li  se  ne occu - 

p asse . M r. C h apm an co lse  l ’o cca sio n e  onde sotto p o rre  i p resen ti 

a lia  p ro v a  del « q u ad ran te  a lfab e tico , m unito di lan cetta  m obile  » 

(una so rta  di « O u ija  », d a  lu i m odificato), n e lla  speran za di sco - 

p r ire  tra  essi q u alch e  so g g e tto  dotato  di fa co lta  m ed ian ich e. A v e v a  

g ia  p ro v a to  con d iv e rs i, e sem p re  in utilm en te , quando g iu n se  il 

turno d e lla  n ipote M iss  P e a r l J u d d ;  e a llo ra , sotto l ’ in fluenza d e lla  

m ano di lei, si v id e  lo stru m en tin o  m ed ian ico  en trare  su b ito  in 

azione, com p itan d o  un n o m e : « D o ro th y  ». E r a  coste i u n a g io v i

netta defunta da cin q u e anni, con osciu ta  in v ita  fam ig lia rm en te  d a  

M r. C h apm an . (In se g u ito  si ap p rese  che ta le  m an ifestazion e di 

« D o ro th y  » non era  sta ta  casu ale , m a p reo rd in ata , in quanto  e ssa  

d o v e v a  assu m ere  m ansione di « sp ir ito -g u id a  » p rin c ip a le  d e lla  

m edium ). « D o ro th y  » esorto  M r. C h ap m an  a so rv e g lia re , g u id a re . 

p ro te g g e re  a q u alu n q u e costo  la  n ipote, affinche la  di lei m e d ia 

n ita a v e sse  m odo di sv o lg e rs i n elle condizion i piu fa v o re v o li; a g -  

g iu n gen d o  ch ’ e g li d o v e v a  so p ratu tto  v e g lia re  a ch e non s ’ in fil- 

tra sse ro  « influenze » d e leterie  n e ll ’ « au ra  » m ed ian ica  di le i. A n -  

nuncio inline che M iss  P e a r l Ju d d  e M r. C h apm an  erano stati p re- 

sce lti p er a sso lv e re  una g ra n d e  m ission e sp iritu a le .

S e g u e  nel testo  una lu n g a  e m inuziosa esp osiz io n e del m etodo 

p ro g re ss iv e  a cui si attenn e M r. C h ap m an  onde sv ilu p p a re  le f a 

co lta  m ed ian ich e d e lla  n ipote , le q u a li si sv o lse ro  con ritm o acc e- 

lerato , e fo rn iron o  s a g g i  di q u asi tutte le  m od alita  con cu i si rea-

35*>
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lizzano i fenom eni m ed ian ic i, p e r  indi fa r  cap o  a ll ’estrin secaz io n e  

della  « v o ce  d ire tta  ».

Di ta li « s a g g i  » sv a r ia ti  d i m an ifestaz ion i m ed ian ich e io  non 

mi o ccu p ero  p er ra g io n i d i spazio , lim itan d om i a  r ife r ire  un solo  

fenom eno di « ap p o rto  » il q u a le  r iv e s te  im p ortan za sp ec ia le  in 

quan to  si sv o lse  in p ien a  luce  del g io rn o , e l ’o g g e tto  ap p o rta to  fu 

p ercep ito  a l l ’atto  in cu i si m ateria lizzava .

M r. C h apm an  in fo rm a ch ’ e g li  c h ie d e v a  ed o tte n e v a  fenom eni 

di « ap p orto  » ed  « asp o rto  » a llo rch e  i com pon en ti la  fa m ig lia  si 

tro v av an o  riun iti a  co laz io n e . D a l la  su a  narrazione to lg o  l ’ in cid en te 

che s e g u e :

Io dissi che volevo rischiare di perdere un biglietto da dieci dollari... 
Cosi dicendo, lo ripiegai parecchie volte, riducendolo a un piccolo quadrato 
di carta, e lo deposi in mezzo al tavolo, coprendolo con un libro. Qualche 
tempo dopo, guardai sotto il libro, e vidi ancora il mio biglietto. Comin- 
ciavo a dubitare sull’ esito dell’ esperienza; ma guardando una seconda volta, 
trovai che il mio biglietto era sparito. A tale mia scoperta il tavolo entro 
in vivacissima vibrazione; il che, nel codice convenzionale medianico, e- 
sprime » ilarita » da parte della personality tnedianica. Terminato 1'asciol- 
vere, si comincio a sparecchiare la tavola imbandita, e mentre mia nipote 
stava deponendo alcune stoviglie sulla rastrelliera fuori della camera, di 
prospetto alia porta, e in conseguenza volgeva le spalle a noi, mi cadde lo 
sguardo sul tavolo, e scorsi una sorta di nubecola delle dimensioni di al* 
cuni centimetri, la quale stava a circa un piede dall’orlo del tavolo stesso. 
Attraverso alia medesima io scorgevo il disegno del tappeto; ma si ando 
rapidamente condensando e solidificando. Attrassi I’attenzione di tutti sul 
fenomeno, e un istante dopo, quella nubecola si era convertita nel mio 
biglietto da dieci dollari, ripiegato cosi come lo avevo ripiegato io. E questa 
Tunica volta che a noi fu dato assistere al materializzarsi di un « apporto » 
dinanzi ai nostri sguardi attoniti. (/>. 44).

N oto di s fu g g ita  che l ’ep iso d io  esp osto  co n v a lid a  u lteriorm en te  

la  teoria  da m e sv o lta , a p ro p o sito  d e lle  esp erien ze  di M ille s im o , 

intorno a lle  m o d alita  con cu i s i estrin sec an o  i fen om en i di « a p 

p orto  ».

T o rn an d o  a lle  « voci d ire tte  », se g n a lo  su b ito  u n a lo ro  m oda

lita  di estrin secaz io n e  teoricam en te  m olto is t r u tt iv a ; ed  e ch e  ri- 

suonano bensi in p ien a  luce , m a p o sso n o  fa r lo  so lo  a  co n d iz io n e  

che lo sp erim en tato re  —  M r. C h ap m an  —  il q u a le  s ie d e  al p ian o 

forte, continui a suonarc inintcrrottam enlc. Q uand o e g li  s i a rre sta , la 

« voce  » si a ffie v o lisce , e c e ssa  q u asi su b ito . O ra, com e tutti san n o , 

n elle a n a lo g h e  esp erien ze , m a con l ’estrin sec az io n e  d el fen om en o  

p ro tetta  d a lT o scu rita , le cose  proced ono ben d iversa m e n te , g ia c c h e
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non ap p en a risu o n an o  le  « vo c i d irette  », v ien e  su b ito  arre sta to  lo 

st rum en to m u sica le  in funzione, e le  vo c i si d im ostran o  u g u a l-  

m ente in g ra d o  di c o n v e rsa re  con to n a lita  n o rm a le ; v a le  a  d ire , 

si d im ostran o  p ro v v is te  di « e n e rg ia  v ib ra to r ia  » su ffic ien te  onde 

e se rc ita rs i, an ch e p er m ezz’ora , sen za ch e b iso g n o  v i s ia  di ali- 
m cntarle con l’ em ission e in in terro tta  di v ib ra z io n i arm o n ich e. In  

b a se  a lle  c irco stan ze  a n tite tich e  esp o ste , d o vre b b e  in d u rsen e ch e 

in lin e a  di m assim a, il fenom eno d e lle  « vo c i d irette  » non p o - 

treb b e  estr in se c a rs i sen za l ’a u s ilio  d e lle  « v ib ra z io n i arm onich e », 
le  q u a li, in p ien a o scu rita  sareb b ero  su scettib ili d i v e n ire  accu m u 

la te  in r ise rv a , p erm etten d o  in tal g u is a  a lle  p e rso n a lity  m ed ian ich e 

di c o n v e rsa re  anch e in assen za  di uno stru m en to  m u sica le  in fun- 

z io n e ; la d d o v e  in p ien a  luce , non poten dosi accu m u lare  in r is e rv a  

« v ib ra z io n i arm o n ich e » — in quan to  la  lu ce  d iss ip e re b b e  i « f lu id i» 

in d isp e n sa b ili a ll ’ uopo —  si ren d ere b b e  n ecessario  che la  so rg e n te  

d e lle  « onde so n o re  » non ce ss i un sol m om ento d a l fo rn irle  a lle  

p e rso n a lity  m edian ich e che si m an ifestan o . Q uesta, p ertan to , sareb b e  

la cau sa  p er la quale  a v v ie n e  ch e  il fenom eno in esam e s i sv o lg e  

in form a tanto d iv e rsa  q u an d o  1’ am b ien te e oscu ro  e  q u an d o  e 

illu m in ato . N on ign o ro  che in c ircostan ze sp e c ia li s i d eterm in a  

un ’a ltra  m od alita  di estrin secaz io n e  p er le  « vo c i d irette  », ed e ch e 

in p ien a  o scu rita  p osson o  con cretizzarsi p er au silio  d e lla  m ateria- 

lizzazione di una « la r in g e  » v e ra  e p ro p r ia ; la r in g e  ch e si p erven n e 

a  fo to g ra fa re  rip etu te  v o lte  n elle fam ose esp erien ze  con la  m edium  

M a rg e ry  C rand on , a B o sto n . C om unque, ta le  m od alita  eccezion ale  

di e strin secaz io n e  del fenom eno in esam e, m od alita  che, in o g n i 

m odo, non p otreb b e ottenersi in p ien a luce, non m odifica in n u lla  le  

o sserva z io n i esp oste, v is to  che se  le « voci d irette  » p osson o estrin- 
se c a rs i in p ien a luce, m a solo  a  condizione che uno strum en to m u 

sica le  continui a suonare in in terro ttam en te , cio s ig n ific a  che le « voci 

d ire tte  » si e strin secan o  ord in ariam en te  utilizzand o in g u ise  m iste- 

r io se  le « v ib razion i arm o n ich e v, e le « onde son ore  » in gen erate .

N e lle  esp erien ze  qui co n sid era te  si r in ven g o n o  m olteplic i m o

d a lita  di estrin secaz io n e  che con ferm an o u lteriorm en te  le o s s e rv a 

zioni esp o ste . T o rn erem o  p ertan to  su l tem a a m isu ra  che se ne 

p re se n te ra  l ’ occasion e.

E c c o  in q u ali term ini M r. C h apm an n arra  il p rim o m an ifesta rsi 

d e lle  « vo c i d irette  » :

Dope clie si era ottenuto quest'ultimo fenomeno (della « scrittura di- 
retta 3), si manifesto per la prima volta anche l’altro tenomeno della « voce 
diretta*. Una sera sedevo al pianoforte suonando un inno religioso (< He
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shall feed His Flock »), mentre mia nipote era assorta nel compito di 
scuola, e mia madre leggeva presso al caminetto; quando quest’ultima im- 
provvisamente si scosse. e guardandosi attorno osservo che sentiva una voce 
di donna, la quale pareva risuonare in lontananza, per quanto cantasse ac- 
compagnando la musica. Continuai a suonare, mentre tutti stavamo in 
ascolto con viva attenzione. Per qualche tempo'nulla si avverti; quindi, 
sul finire dell’ Inno, si fece improvvisamente udire una voce di donna dal 
timbro vocale soavissimo, ma molto debole. Dubitai si trattasse di un’ illu- 
sione, derivata dall'eco delle note musicali, ma, quasi in risposta ai miei 
dubbi, la « voce » si arresto bruscamente, per indi riprendere e sostenere 
lungamente il tempo di parecchie note musicali. Per quanto quellavocesi 
fosse mantenuta sempre debole, tutti I’avevamo udita in modo certo, e la 
mia gioia fu grande, poiche realizzai in un attimo cio che per me signifi- 
cava quel fenomeno spontaneo : mi si indicava la via da seguire; e per- 
tanto mi proposi di sviluppare quest’ ultima fase di medianita.

Nella sera successiva si sperimento alia luce di una sola candela. Mia ni
pote prese posto a un lato del pianoforte, e mia madre all’altro lato. Le 
personality comunicanti mi fecero ripetere numerose volte il medesimo pezzo 
musicale, e ben sovente, prima che le « voci * risuonassero, dovetti ripe
tere la medesima musica una dozzina di volte. Ne conclusi che la ragione 
di cio doveva rintracciarsi nel fatto che si aveva bisogno di sintonizzare in 
qualche modo la tonalita vibratoria particolare a ciascun pezzo musicale, 
con la corrispondente tonalita vibratoria particolare alio spirito che si di- 
sponeva ad accompagnare col canto la musica...

Dopo alcune sedute, quella voce di donna divenne chiara, e allora si 
aggiunse ad essa la voce di un uomo, la quale s’ inizio debole, com’era 
avvenuto per I’ altra. Chiesi a « Dorothy » — pel tramite della scrittura au- 
tomatica — se non era il caso di provvedere una « tromba acustica » alio 
Scopo di concentrare e intensificare le * vibrazioni vocali ». Essa rispose 
atfermativamente, e siccome disponevo di un fonografo, pensai di utilizzame 
la tromba, che deposi sul pianoforte, con I’ irabuto a me rivolto, e l ’ imboc- 
catura situata in guisa che mia nipote, la quale sedeva a lato del piano
forte, potesse posare la mano sulla medesima. Suonai l’ inno religioso: 
< Onward Christian Soldiers » parecchie volte di seguito. Nulla si fece udire, 
ma io continuai. Finalmente echeggio una voce di donna con tonality soave 
di < contralto », nella quale riconobbi subito la voce di « Dorothy > e la 
sorpresa fu tale da farmi trasalire. La sua voce da viva mi era a tal segno 
famigliare, che non era possibile ch’ io m’ ingannassi. Canto diversi Innida 
me suonati, fino a quando pervenne a scandire nettamente anche le parole. 
Pronuncio specialmente distinto il verso : « Marciando come se si andasse in 
guerra*. Quindi si tacque; ma quando ripresi a suonare, essa riprese ad 
accompagnarmi col canto. Infine una voce d ’uomo proffer! distintamente la 
parola: < Padre*. Dopo di che, nulla piu si ottenne...

Ad ogni successiva seduta, in ambiente rischiarato ancora da una sola 
candela, le voci che cantavano divenivano sempre piu distinte e robuste. 
Una sera cessai di suonare aH’ improvviso; e cio alio scopo di valutar me- 
glio I’efficienza sonora della « voce » che cantava attraverso la tromba del 
fonografo. La « voce » continuo a cantare per breve tempo, quindi si affie-
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voli lentamente fino ad estinguersi; e per quanto riprendessi a suonare, 
nulla si ottenne piti per quella sera. In seguito « Dorothy >, scrivendo pel 
tramite di mia nipote, ci ammoni a non ripetere mai piii la prova, giacche 
ogni brusco arresto delle vibrazioni armoniche scompigliava I’energia da essi 
adunata onde manifestarsi, ed annientava i loro sforzi...

In seguito rilevai che le « voci » si estrinsecavano meglio quando la to- 
nalita del pezzo musicale era sostenuta e fluente, mentre I’ordinario metodo 
per I'accompagnamento del canto non si adattava alle circostanze. Inoltre, 
in quel tempo rilevai altresi che quanto piu forte io suonavo, tanto piu 
robuste risuonavano le « voci » ; nelle quali circostanze la loro potenzialita 
e la loro chiarezza divenivano tali che i non iniziati ne rimanevano sba- 
lorditi.

I ’ n altro gran passo avanti si fece allorquando gli spiriti comunicanti ci 
avvertirono che la « tromba acustica » non era piu necessaria; per cui le 
« voci » parevano giungere a noi sulle « onde sonore », o scaturire dall’aria, 
dal vuoto. Per converso, gli spiriti comunicanti divennero sempre piu esi- 
genti in rapporto alle disposizioni preliminari per le sedute. Cost, ad esempio, 
essi designavano i pezzi musicali che si dovevano suonare, e indicavano 1’or- 
dine in cui gli sperimentatori dovevano sedere nel circolo.

A questo periodo delle nostre esperienze, mi occorse di rilevare che 
ciascuna delle « voci » si manifestava costantemente quando io suonavo quel 
medesimo pezzo musicale, e che se per motivi a noi ignoti non era op
portune evocare taluno degli spiriti comunicanti, mi si avvertiva di non 
suonare quel dato pezzo musicale con cui quel dato spirito si manifestava. 
Ne dedussi che ogni pezzo musicale aveva assunto carattere di «appello* o 
di « richianio » per uno spirito designato; e cosi essendo, appare naturale 
che sequel dato spirito si fosse trovato in quel momento occupatoaltrove, 
egli non desiderasse di venire disturbato, cosi come in analoghe circostanze 
ci saremmo comportati anche noi...

Noto inoltre come in quel tempo le « voci » gia si manifestassero anche 
fuori seduta, e in qualunque circostanza; cosi, ad esempio, si manifestavano 
talora quando la medium stava risciacquando le stoviglie, o spolverando i 
mobili, o scopando; ma sempre a condizione che in quel momento io mi 
trovassi a suonare il pianoforte. Nondimeno in simili contingenze, le «voci» 
non risuonavano cosi robuste e distinte come quando si stava in seduta, ma 
risultavano sempre abbastanza chiare per discernere dal timbro della voce, 
Io spirito che si manifestava.

Dopo qualche tempo rilevammo che gli spiriti comunicanti, anziche can- 
tare usando le parole originali dell’Inno da me suonato, sostituivano alle 
parole stesse dei brevi messaggi a noi rivolti. Le loro intenzioni erano pa- 
lesi: non avendo ancora potere di conversare direttamente con noi, essi 
avevano pensato di ricorrere a quel metodo indiretto e inaspettato. Si trat- 
tava dunque di un altro passo avanti verso la meta agognata.

Nel giugno del 1924, io venni informato che in quella sera, anziche 
cantare soltanto, si sarebbe fatto un prtmo tentativo di conversare con noi. 
Attcndemmo trepidanti I’esito della grande prova. Mi si disse di suonare 
un pezzo intitolato: « Yo H oo», e cib palcsemente in causa della partico- 
lare tonalita monotona che il medesimo generava; al qual proposito rilevo
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che suonandolo a distesa, si produceva una sorta di nota di fondo unica, 
o « vibrazione uniforme » che risuonava ininterrotta. E fu sopra quest’onda 
sonora continua che s ’iniziarono per la prima volta le conversazioni con gli 
spiriti amici. Essi, pero, non pervenivano a formulare die una parola per 
volta, e ad ogni parola trasmessa, succedeva una pausa in cui essi ripren- 
devano il canto, come se il canto facesse loro ricuperare energia sufficiente 
per lanciare una seconda parola.

Il nostro eccitamento e la nostra gioia erano al colmo. Finalmente ave- 
vamo raggiunto la meta tanto agognata di conversare in piena luce coi 
nostri spiriti amici... Dopo alcune sedute, potevamo gia udirli a profferire 
intere sentenze ; la nostra conversazione con essi divenne un fatto compiuto, 
e cio con metodo mai praticato a questo mondo... {/>. 50-59).

I rag g u ag li esposti valgono a dim ostrare quale ardua im presa 
risulti per le personality spirituali, quella di m anifestarsi con la 
< voce diretta » in piena lu ce ; e la graduatoria dei metodi a cui 
dovettero ricorrere onde ragg iu n gere  lo scopo, risulta altam ente 
su g gestiva  ed istruttiva. S i e visto  che prim a dovettero sottomet- 
tersi lungam ente alia  prova di accom pagnare col canto i pezzi tmi- 
sicali suonati al p ian oforte ; poi dovettero intensificare la  loro voce 
con la « trom ba acustica » ; quindi provarsi a trasm ettere brevi 
m essaggi sostituendoli alle parole originali d eg li Inni cantati di 
conserva con la  m usica, e designando essi m edesim i i pezzi m usi- 
cali che si dovevano suonare. D opo di che, pervennero a trasm et
tere una parola per volta, a  condizione di ricuperare en erg ia  ri- 
correndo al canto tra l ’una e l’a ltra parola che trasm ettevano; e 
infine pervennero a  profferire delle  frasi intere e a conversare, ma 
sem pre brevem ente e con fraseg g iare  tronco. I'in o  ad o g g i non 
andarono oltre.

E m erge pertanto una notevole differenza tra le sedute a « voce 
diretta » in piena luce, e le sedute in piena oscurita. In quest’ul- 
timo caso le « voci » sono in grado di conversare lungam ente, con 
tonalita naturale, sviluppando liberam ente l’ argom ento sul quale 
vengono interrogate, cosi come se si trattasse di una con versa
zione tra viventi. Tutto cio porta a concluderne che se le manife- 
stazioni della « voce diretta » in piena luce risultano addirittura 
preziose dal punto di v ista  scientifico, in quanto valgo no ad e li
m inate l’ ipotesi della frode, e a fornire la prova tanto am bita della 
loro obbiettivita, nondimeno il fenomeno m edesim o ottenuto nel- 
l’oscurita, presenta l’ im m enso van tagg io  psicologico di perm ettere 
che si svolgano liberam ente delle lunghe conversazioni con le per
sonalita dei defunti com unicanti.
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E ’autore, Mr. Chapm an, rileva  a sua vo lta questo lungo tiro- 
cinio cui dovettero sottoporsi g li sp iriti com unicanti onde raggiun- 
gere la m e ta ; ed osserva in p rop osito :

Forse i lettori si meraviglieranno del fatto che i nostri cari amici spiri
tual! possono farsi udire e non possono farsi vedere; si meraviglieranno 
dell’altro fatto che taluni si fanno facilmente udire, ed altri vi pervengono 
difficilmente; si chiederanno infine quali rapporti esistano tra i « suoni» e 
I’ « energia psichica*.

Orbene: procurino anzitutto di assimilare una grande verita; ed e che 
il fenomeno delle * vibrazioni » e posto a fondamento dell’universo, e che 
niente puo esistere che in ultima analisi non risulti riducibile a un feno
meno di « vibrazioni », le quali sono « movimento », e il « movimento » e 
Vita. Esistono a milioni le graduazioni progressive della scala vibratoria 
universale, e la graduazione dell’energia psichica appare di una tonalita, la 
quale puo combinarsi con l’altra graduatoria dei suoni; o, piu precisamente, 
le « vibrazioni sonore » possono venir concentrate, od assorbite dall’ « e- 
nergia psichica*. Ne deriva che le personality dei defunti sono poste in 
grado di accumulare * onde sonore » in quantita sufficiente per utilizzarle 
econcretizzarle in una « voce umana », la quale venga percepita dai vi- 
venti... Tutto cio spiega per quali ragioni i nostri spiriti amici abbiano do- 
vuto sottoporsi a un tirocinio tanto lungo onde sviluppare e perfezionare 
questo metodo nuovo di coraunicazioni tra defunti e viventi... (p . 100).

R a g g iu n ta  la meta che si erano proposta, g li spiriti com unicanti 
furono in grado di m anifestarsi con q ualsiasi intensita di luce, 
nonche in piena luce del giorno.

D alle  relazioni del giornalista G io rg io  A . W . sulle proprie espe- 
rienze, si rileva  che la cam era delle sedute era  ordinariam ente ri- 
schiarata da tre lam padine elettriche della forza di cinquanta can- 
dele ciascuna. R ife risco  un brano della prim a seduta, lim itandom i, 
per brevita, a ricavare dalla m edesim a un solo episodio. E g li  s c f iv e :

Dopo sitfatte esperienze preliminari, si entro nella « Camera azzurra*, 
la quale consiste in un piccolo ambiente tappezzato in azzurro, con corti- 
naggi azzurri (il colore spirituale). Tte lampadine elettriche della forza di 
cinquanta candele ciascuna, rischiaravano magnificamente la cameretta, ed 
erano appena vclatc da una sottile camicetta di seta azzurrina... Non ven- 
nero mai spente in tutta la serata...

Cio prem esso, il relatore prosegue narrando le m anifestazioni 
su ccessive di due spiriti fam igliari al circolo: « Charlie » e « B etty  ». 
E g li, nondimeno, desiderava che gli si m anifestasse una giovan e 
artista di canto, di nome « N ellie D e m p ste r* , da lui fam igliar- 
mente conosciuta in vita, e morta da qualche anno. A  tale scopo,



scelse un pezzo m usicale in tito lato : « The Lonely  R o a d  » (L a  v ia  
solitaria), ch’eg li ave va  sentito a cantare num erose vo lte da « N e l
lie » vivente, e lo passo silenziosam ente a M r. Chapman affinche 
lo suonasse. « B e tty  » vide e com prese le di lui intenzioni, e su- 
bito esclam o: « H o cap ito : zio G iorg io  vuole « N ellie » ; e cosi di- 
cendo, si diede a chiam are ad alta v o c e : « N e llie ! ».

11 relatore a questo punto cosi p ro seg u e :

Deve notarsi ch’ io non nominai il titolo del pezzo musicale; eppure la 
piccola « Betty » lo indovino! Avevo prescelto quel pezzo perche mi ricor- 
dava un episodio in rapporto con la morte di « Nellie », la quale lo aveva 
cantato le centinaia di volte nella sala dei concerti all’Esposizione regio- 
nale della Nuova Zelanda. Io avevo fatto la sua ronoscenza personale, e 
durante I’ infermita che la spense, mi ero adoperato onde fosse circondata 
dalle attenzioni piu afTettuose, in guisa da allietare fin dove era possibile 
gli ultimi giorni di vita di una straniera in terra straniera.

« Nellie > non tardo a manifestarsi, intonando mirabilmente il pezzo da 
me prescelto. Ne riconobbi immediatamente la voce, che tante volte avevo 
udita intonare il medesimo pezzo. Era invero una strana quanto impressio- 
nante esperienza quella di ascoltare la medesima voce a cantare il mede
simo pezzo, non piu dal mondo dei viventi, ma da un altro mondo, che i 
cristiani denominano * il paradiso » ! E  la mia emozione si accrebbe an- 
cora, allorquando piu tardi essa mi canto una romanza le cui parole avevo 
scritte io...

Allorche termino di cantare, io mi affrettai a ringraziarla, esclamando: 
c Grazie, grazie, o 1 Nellie ’ » 1 Essa rispose: « Salve o Giorgio! Quanto e 
bello incontrarsi nuovamente! ».

— « Nellie », te ne ricordi dei giorni deirEsposizione ?
— Certamente; ma per nulla al mondo io vorrei tornare indietro.
Allora la informal che avevo ricevuto lettere dai suoi parenti in Inghil-

terra; ed essa osservo: « Questo mi fa piacere*. Espressi I’ intenzione di 
scrivere nuovamente ai medesimi onde informarli che avevo conversato con 
la loro figlia defunta; ed essa soggiunse: < S i ; fatelo, poiche saranno fe- 
lici di apprendere ch’io vivo e sono felice. Voi potete dir loro che ora non e 
piu « una via solitaria da percorrere », quella che mi sta dinanzi.

Io rimasi cosi stordito per 1’enorme portata di quanto avveniva, che mi 
manco la parola, e la nostra conversazione ebbe a subire una pausa. Improv- 
visamente tutti udimnio la voce di « Nellie » , la quale conversava per conto 
suo con lo spirito « Charlie ». Era un colloquio nell’Al di 14, da noi sor- 
preso involontariamente, e nel quale essa mi nomino due volte. Mi avvidi 
che stava spiegando a « Charlie » quali rapporti di conoscenza erano inter
com! tra me e lei durante la sua esistenza terrena. Quest’ultimo incidente, 
meglio d’ogni altro dimostra la grande naturalezza di siffatte conversazioni 
coi defunti... (p . 7.7-75).

F in  qui il relatore. G li episodi del genere esposto, in cui le 
« voci dirette » conversano tra di loro, appariscono mol to su g g e -
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stiv i nel sen so della genesi positivam ente estrinseca, o sp iritica 
dei fa tti; e siccom e si ripetono sovente nella serie di esperienze 
qui considerate, mette conto di riferirne qualche altro esem pio.

A  pagine 24, M r. Chapm an narrando la  prim a m anifestazione 
d ella  bim ba « W ee B e tty  », riferisce quanto se g u e :

Una sera in cui si teneva una tranquilla seduta, fummo sorpresi di udire 
all’improvviso due voci infantili che discutevano tra di loro. Si capiva dai 
loro discorsi die quei due spiriti di bambini erano meravigliati di trovarsi 
in nostra presenza. Non tardarono a manifestarsi, e allora apprendemmo 
che i nuovi arrivati erano gli spiriti di due bambine sorelle: « Wee Betty » 
e « Rosie ». « Wee Betty » informo che la mamma sarebbe intervenuta anche 
lei, giacche voleva conversare con noi. Poco dopo noi tutti ascoltammo it 
grido esultante di * Rosie » che si gettava nelle braccia della mamma. Que- 
st’ ultima si rivolse a noi con grande amorevolezza; ma, poco dopo, i tre 
personaggi presero a conversare tra di loro, dimenticandosi letteralmente 
della nostra presenza.

A  pagine 120, Mr. Chapm an accenna a  quest’altro episodio:

* Dorothy » canto con la sua limpida tonalita di « contralto », ma di tratto 
in tratto la di lei voce calava, o mancava improvvisamente. Quando ebbe finito 
di cantare, si udi « Dorothy » che discuteva animatamente con « Charlie » 
a proposito delle condizioni medianiche che apparivano deficienti. c Char
lie » era d ’opinione che vi fosse qualche cosa d’ iinperfetto nel pianoforte... 
Allora intervenni nella conversazione spiritica; ma subito la piccola « Wee 
Betty* mi apostrofo dicendo: « Anche tu stai ad origliare alle porte?*.

A  pagine 153 , il m edesim o relatore racconta:

Si tenne questa sera una seduta in casa di Lady Flaming... Parecchi 
dei nostri cari spiriti si manifestarono. « Nellie * canto la romanza: « Sad 
little Eyes » con tale slancio che le note parevano invadere la sala. « Martha » 
canto deliziosamente l’altra romanza: « Old sweet Song » ; ma sul principle 
essa parve esitante; forse in quanto aveva gia cantato in precedenza. Se- 
nonche intervenne a incoraggiarla « Betty », e noi tutti udimmo quest’ ultima 
esortare « Martha » a manifestarsi nuovamente.

A  pagine 146, M r. Chapman riferisce :

Questa sera ci radunammo in casa R ..., e si ottenne una delle piu belle 
sedute... A un dato ntomento sorprendemmo una conversazione — dirb 
cosi — privata, tra « Wee Betty » e il piccolo e Hunter ». Le loro parole ri- 
suonavano perfettamente intelligibili; dimodoche il padrone di casa annuncib 
ch’egli comprendeva cio che gli spiriti si dicevano. A tali parole « Wee 
Betty » si rivolse bruscamente a lui osservando che non era bello ascoltare 
le conversazioni altrui.
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Q uesta e la prim a m anifestazione dell’artista di canto « Nellie 
D em pster », di cui si e parlato in preced en za:

Improvvisamente, a meta seduta, « Charlie » chiese che si rintanesse tutti 
in silenzio per qualche tempo; quindi egli informo: « E  qui presente lo spi- 
rito di « Nellie Dempster •• ; suonate per lei la romanza « Sad Little Eyes * 
(Occhietti inalinconici) ». Io subito 1’ intonai, e mentre suonavo, noi tutti 
udimmo « Charlie >>, il quale istruiva la nuova arrivata sul modo con cui 
doveva far uso della « forza », al fine di rendersi padrona delle «onde so- 
nore », concretizzandole nella propria voce. Ad istruzione compiuta, « Nel
lie > si manifesto, tentando la prova, ma la prova ando fallita; e allora 
riudimmo « Charlie > che riprendeva i propri ammaestramenti; quindi le 
disse: « Osserva bene: fa come faccio io ». Dopo di che, « Nellie » si provo 
di nuovo, e pervenne a intonare la romanza, ma debolmente; pero a mi- 
sura che proseguiva acquistava dominio sulle « onde sonore » ; e in ultimo 
la sua voce divenne abbastanza chiara e sonora... {p. 148).

D i fronte a tanta spontaneita dram m atica negli incidenti esposti, 
che cosa pensarne? Non hanno forse I’ im pronta verid ica  degli in
cidenti analoghi quali si svo lgon o  tra v iven ti?  Con quale ipotesi 
sp iegarli dal punto di v ista strettam ente naturalistico? S i preteu- 
derebbe forse che 1’ ipotesi delle « personificazioni subcoscienti v 

risulti ancora ad egu ata a darne rag ione? P e r  conto mio mi rifiuto 
a concederlo, tenuto conto che una « personificazione subcosciente » 
risultando l ’opera di una suggestion e o di un’autosuggestione, 
quindi consistendo in un « m onoideism o in azione », e un mono- 
ideismo in azione risultando un « autom atism o psichico », quest’ ul- 
timo dovrebbe estrinsecarsi in una personality effimera, la quale 
rappresentasse la sua parte e nulla p iu ; vale a dire, che una per
sonality effimera di tal natura non dovrebbe mai agg iu n gere  alia 
propria parte in com m edia, degli episodi collaterali im plicanti l’ in- 
tervento sul posto di altri p erso n ag g i; cio che esorbiterebbe dalla 
sfera puram ente personale in cui dovrebbe circoscriversi l’ azione 
di una effimera entita del genere. O ra e questo il caso degli ep i
sodi esposti.

Mi occorse giorni or sono di discutere sul tem a con un distinto 
psicologo, nonche professore di psichiatria, il quale mi osservo che 
nei manicomi erano frequenti i casi di dementi, i quali ascoltavano 
conversazioni appartate tra person aggi im m aginari. Feci rilevare 
al mio contradditore che i dementi erano soli ad ascoltare sim ili 
voci e sim ili con versazion i; per cui d o veva  necessariam ente con- 
cludersi a ll’ inesistenza delle m ed esim e; laddove nel caso delle 
« voci dirette », le conversazioni appartate tra personality media-
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niche erano udite da tutti i p re se n ti; risultavano pertanto positi- 
vam ente obbiettive, e in conseguenza non potevano com pararsi 
alle allucinazioni auditive dei dem enti. Posto  cid, occorreva cer* 
care altrove — molto lontano dai manicomi —  la spiegazione del 
fenomeno psicologicam ente im portantissim o. E  siccom e per chiun- 
que intenda conform arsi ai metodi d’ indagine scientifica, non e 
lecito isolare un fenomeno per analizzarlo singolarm ente, m a si e 
tenuti a considerarlo in unione al com plesso delle m anifestazioni 
nelle quali viene a trovarsi incastonato, ne deriva che risulta ben 
arduo il ridurre il com plesso delle m anifestazioni indagate a una 
questioncina di « m istificazioni subcoscienti ». Ora e precisam ente 
dal punto di v ista  totalitario — trascurato costantem ente dagli op- 
positori — che g li episodi esposti assurgono a un valore notevo- 
lissim o, in quanto concorrono validam ente con g li altri a rafforzare 
ulteriorm ente l’ interpretazione sp iritica dei fatti.

U n ’altra circostanza da non dim enticare nella serie di espe- 
rienze in esam e, consiste nel fatto che ben sovente, quando si ma* 
nifestavano personality di defunti conosciuti dai presenti, questi 
ultimi ne riconoscevano subito la vo ce ; cosi come avven iva  nelle 
esperienze del B rad ley  col medium V aliantine, e com e avvenne 
alio scrivente nelle esperienze di M illesim o, per la voce e le idio- 
sincrasie di lin gu aggio  di E u sap ia  Paladino.

S i e citato in precedenza il caso del giornalista  G iorg io  A . W ., 
il quale riconobbe subito la  voce dell’artista  di canto « N ellie 
D em pster ». Ora, a proposito della m edesim a entita, ag g iu n g o  come 
anche Mr. Chapm an affermi altrettanto. E g li  sc r iv e :

« Nellie » si manifesto nuovamente, cantando la romanza: « Occhietti 
malinconici », e la tonality della sua voce risuonava letteralmentc identica 
a quella da me udita nel riparto australiano della nostra « Esposizione re
gional ». Si provo anche a conversare con noi... (p . 149).

Lo sperim entatore E . A . Thurston, uno scettico irriducibile, il 
quale era intervenuto col proposito di p rovare com e tutti i presenti 
fossero degli allucinati, conclude la sua relazione o sservan d o :

AITermo che in casa mia, tanto mia moglie che me, abbiamo conver- 
sato con mio fratello, ucciso in guerra nell’anno 19 17 ; e dichiaro solenne- 
mente che non appena egli comincio a parlare, ne riconobbi subito la voce; 
come pure dichiaro che noi riconoscemmo la voce del fratello di mia moglie, 
manifestatosi poco dopo... (p. in ') .



M r. Chapman, in data 9 novem bre 1926, riferisce quest’altro 
ep isod io :

Si tenne quest a sera una seduta famigliare, a richiesta di < Dorothy >. 
Eravamo in tre: io, mia mad re e Pearl (la medium); e la seduta e riuscita 
la migliore di quante se ne ottennero lino ad oggi... Quando ci si dispone 
in seduta con I’animo sereno, libero da qualsiasi angustia, libero dal pen- 
siero degli affari, libero da ogni dubbiezza, o perplessita, o sospetto, in 
guisa da ricevere i buoni amici spirituali a braccia aperte, con sincera gioia, 
allora si ottiene dai medesimi tutto cio che pud desiderarsi; salvo, per ora, 
il vederli. Apparivano tutti esuberanti di vitality e di lelicita. « Dorothy * 
si espresse costantemente con I’ identica tonalita di voce che aveva in vita: 
e mentre conversava con me, si udiva un’altra voce femminile, la quale ac- 
compagnava la romanza che io stavo suonando. Comincio debole, ma si andd 
rafforzando magnificamente a misura che s’ inoltrava net canto... (/>. 149).

Non si puo certo negare un valore dim ostrativo enorm e alia  
circostanza dei defunti comunicanti, i quali si esprim ono con la to- 
nalita di voce che li caratterizzava in vita . L a  tonalita della  voce 
dipende dalla graduazione vibratoria particolare a ogni singola 
laringe; e siccom e non esistono due laringi identiche, e in conse- 
guenza intonate a un’ identica graduazione vibratoria, ne deriva  che 
non possono esistere due voci um ane perfettam ente u guali. Posto  
cio, come potrebbe pretendersi che una personality  subcosciente, 
onde m eglio m istificare il prossim o, perven ga a indovinare e ripro- 
durre la graduazione vibratoria della laringe di un defunto sco- 
nosciuto al medium? Il pretendere che un tal prodigio sia  p o ssi
b le  e sem plicem ente assurdo; eppure ai propugnatori dell’ inter- 
pretazione subcosciente dei fatti, non rim ane altro di m eglio da 
escogitare. P er converso, non esistono difficolta teoriche da supe- 
rare pei propugnatori dell’ ipotesi sp iritica, visto  che se si am m ette 
la presenza sul posto del defunto se afferm ante presente, allora e 
naturale che se si provvedono al m edesim o vibrasioni e flu id i a 
sufficienza onde pervenga a m anifestarsi con la « voce diretta », 
in tal caso la tonalita vibratoria che caratterizzava la di lui perso
nality da vivente, conservandosi im m utata nel di lui « corpo ete- 
rico », im prim era alle « onde sonore » m edianicam ente accum ulate, 
l’ identica graduazione vibratoria particolare alia  laringe da lui pos- 
seduta in terra; per cui dovra nnascere tem poraneam ente l’ identica 
tonalita di voce che lo caratterizzava in vita.

R im ane da esporre una circostanza strana, nonche piuttosto 
im barazzante teoricam ente; e cio a proposito delle m odalita con cui 
si estrinsecavano le « voci dirette 3. qui considerate. M r. Chapm an, 
in data 3 1 ottobre 1926, riferisce quanto se g u e :
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Durante una lunga seduta tenuta questa sera a casa del signor R ., 
•Nellie » si manifesto, e canto chiaramente e magnificamente la romanza 
« Occhietti malinconici ». Strano a dirsi! Due delle persone presenti non 
udirono una nota di quel canto! Rilevo in proposito che altre volte awenne 
la medesima cosa, malgrado che le condizioni di ambiente fossero eccel- 
lenti; il che dimostra come le personality spirituali abbiano il potere d ’ im- 
pedire a una data persona - -  se cosi desiderano ai loro scopi — di udire 
voci che per gli altri risuonano normalmente. Qualche volta io stesso non 
sono riuscito a percepire una voce che gli altri udivano chiaramente; e, 
per converso, qualche volta ho udito canti e colloqui che nessuno dei pre
senti percepiva, mentre io li udivo distintamente, malgrado l’ inconveniente 
di suonare io stesso il pianoforte o l’armonium (fi. 152).

Cosi il relatore; e b isogna convenire che il particolare esposto 
appare abbastanza difficile a sp ieg a rsi; tanto piu che nulla di s i
m ile si realizzo mai nelle esperienze di « voce diretta « in piena 
oscuriia. Onde m eglio accertarm i su quest'u ltim a circostanza di fatto, 
volli consultare le mie classificazioni, rileggen do tutte le m anife- 
stazioni della « voce diretta » avvenute nel mondo intero dall’ inizio 
del m ovim ento spiritualista, e non ebbi a  rinvenire un solo epi- 
sodio in cui un individuo non abbia udito risuonare le « voci di- 
rette » quando g li altri le udivano. S i e visto  che il relatore at- 
tribuisce tale fenomeno negativo alle  personality spirituali comu- 
nicanti, le quali avrebbero potere d ’ im pedire a taluno dei presenti 
di percepire le loro voci, se cosi desiderano. O ra io non nego tale 
possibility, ma non credo sia  la vera  spiegazione del fenomeno. Mi 
pare, cioe, che se si considera che in ultim a analisi, l’esistenza 
d ell’universo fisico e riducib ile  a un fenom eno di « vibrazioni » 
infinitam ente com plesse, m entre il senso dell’udito nell’uomo e di- 
sciplinato da un organo apposito, il quale non ricetta e non tra- 
sform a in percezioni sonore che una scala  infinitesim a delle v ib ra 
zioni u n iversa li; se si considera inoltre che tra i v iven ti si rin- 
vengono persone che per quanto fornite di udito finissim o, non 
percepiscono il trillo  acutissim o del g rillo  cam pestre, e cio in quanto 
le vibrazioni per noi generatrici del trillo in questione, segnano 
per intensita il lim itc estrem o della ricettiv ita  vibratoria dell’orec- 
chio umano, e in conseguenza non sono percepibili a tutti in quanto 
vi sono individui in cui le fibrille term inali della chiocciola acu- 
srica non sem pre rispondono alle vibrazioni m assim e; se cosi e, 
d ovrebbe presum ersi che un alcunche di sim ile av v en g a  nelle esp e
rienze di c voce diretta in piena luce »; vale  a  dire, che qualche 
vo lta  I’ intensita vibratoria delle voci artificialm ente elaborate dalle 
personality sp irituali, potrebbe risu ltare im prontata a un’ intensita
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prossim a al lim ite estrem o di ricettiv ita  d ell’organo acustico umano, 
lim ite in cui possono determ inarsi alternative di percezione o di 
non percezione nel m edesim o individuo, o assenza costante di per

cezione in taluni altri.
Noto nondimeno ch e in  altro punto delle relazioni di M r. Chapman, 

si r ileva  un’a ltra  osservazione com plem entare, la quale potrebbe 
su g gerire  un’ interpretazione alquanto d iversa  dei fatti. A  p. 58 egli 
s c r iv e :

Una cosa notevole consiste in cio, che la medium raramente percepisce 
le voci che parlano; ammenoche le voci stesse non rivolgano la parola a 
lei direttamente: allora le sente.

O ra, in base a  tale circostanza di fatto potrebbe presum ersi 
che un tal fenom eno negativo  si determ ini nella medium in quanto 
e  lei che fornisce in m assim a parte i * fluidi » necessari a ll’estrin- 
secazione delle « voci dirette », e in conseguenza, rim anendone in 
parte tem poraneam ente p riva, l’ apparecchio au d itivo  di lei non 
p erven ga a v ib rare a ll ’unisono con le « onde sonore » corrispon- 
denti ai « fluidi » sottratti, i quali vitalizzavano le fibrille nervose 
estrem e della di lei chiocciola acustica. E  qualora cio fosse in rap- 
porto alia medium , allo ra dovrebbe concludersi nel m edesim o senso 
in ogni altra circostanza analoga, presupponendo che il m edesim o 
fenomeno negativo  si determ ini sporadicam ente in quelle persone 
« sensitive » del gruppo, alle  quali le personality m cdianiche sot- 
traggono « fluidi » per l’estrinsecazione delle « voci ».

Bene inteso che quanto precede d eve accogliersi a  puro titolo 
d 'ip otesi da lavo ro ; giacche non si puo certo presum ere di risol- 
vere  un quesito di tal natura senza I’ ausilio  d ell’ analisi com parata 
esercitata sopra un num ero adeguato d 'incidenti analoghi. Comun- 
que, sta  di fatto che il fenomeno n egativo  il quale costituisce il 
quesito da risolvere, non si verifico mai nelle esperienze di « voce 
d iretta » in piena oscurita. P erch e? Q uesta la circostanza che in
duce a  propendere per un alcunche di analogo alle  spiegazioni 
esposte, tenuto conto che per le « voci dirette » in piena oscurita, 
le personality  m edianiche operanti utilizzano con m odalita d iverse 
di estrinsecazione i « fluidi » e le « vibrazioni sonore », e talvolta 
m aterializzano addirittura una laringe.

D a un altro punto di v ista , g io v a  rilevare  che se nelle esp e
rienze qui considerate si fosse ottenuto il solo fenom eno del « canto », 
a llo ra  qualche critico avrebbe potuto valersi della circostanza onde
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sp iegare i fatti con l’ ipotesi delle allucinazioni co lle ttive ; ma, per 
buona ventura, nelle esperienze in esam e le personality medianiche 
com unicanti non cantarono sol tan to, m a conversarono lungam ente 
cot presen ti; e siccom e per conversare occorre trovarsi in due; 
va le  a dire che risu lta  indispensabile la presenza di un interlocu- 
tore, il quale form uli osservazioni, considerazioni, interrogazioni, le 
quali siano intese d a ll’altro, o d agli a ltri, e forniscano a  costoro 
g li argom enti del co n v ersa re ; se cost e, b isogna per forza conce- 
dere che nel caso nostro fosse presente un interlocutore spirituale, 
che per quanto invisib ile , form ulasse con la « voce diretta » quelle 
osservazioni, o interrogazioni, o considerazioni che g li sperim enta- 
tori udivano, com prendevano, e alle  quali rispondevano.

A  complemento delle considerazioni esposte, non sara inutile 
riferire  alcuni episodi intesi a  fare em ergere ulteriorm ente la so- 
norita e la  chiarezza con cui le « voci » si estrinsecavano.

Q uesta la testim onianza di un teologo, venuto ad accertarsi 
personalm ente su lla realta dei fatti. E g li ,  a  proposito della bim ba 
« B e tty  », cost si esprim e:

« Betty » non tardo a manifestarsi con notevolissima chiarezza. La sua 
voce scaturiva nel mezzo della camera, ed era chiara e forte come quella 
dei presenti [p . 1 1 7 ) .

A  pagine 146, M r. Chapman o sse rv a :

Questa sera, a casa di Mr. R. si tenne una delle piu belle sedute. 
« Charlie » canto splendidamente, insieme a * Dorothy » ed a «V a)e». 
Quesl’ ultimo, nella circostanza di una nota finale prolungata da me suonata 
sulParmonium, sostenne la medesima nota per oltre cinque minuti! Era 
un’esibizione addirittura stupefacente, e noi credevamo non la finisse piu.

E  a pagine 13.5 :

Questa sera intervennero due ospiti nuovi. « Dorothy » e « Torrance » 
fornirono ai medesimi una dimostrazione magnifica della loro potenza vo- 
cale. Talvolta si udivano due voci, tal altra tre, le quali cantavano con- 
eertate assieme. Quando * Torrance » intono da solo la romanza « Sister 
ogni parola della romanza era perfettamente intelligibile.

E  a pagine 15 3 :

Questa sera seduta nella « Camera azzurra », presente Mr. G ., al quale 
« Betty » dedico tutto il suo tempo, dimostrandosi di umore brillante... 
Kssa canto la canzone popolare « Barney Coogle », giuocando il solito tiro
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a me che suonavo, e cioe precipitando in ultimo il tempo musicale in guisa 
tanto vertiginosa ch’ io non pervenivo a seguirla, per quanti sforzi di agi- 
lita compiessi. Ebbene, malgrado cio, essa pronuncio sempre distintamente 
ogni parola!

E  a pagine i 38 :

Stassera « Martha » canto con voce cost squillante e limpida che a me 
pareva non avessi a far altro che voltarmi per vederla in mezzo alia camera. 
La sua voce invadeva I’ambiente. E  questa la « voce diretta * piu pofente 
da me udita fino ad ora.

E  a pagine 1 3 9  :

Questa sera tre di noi cantammo in coro, con tutta la potenza dei no- 
stri polmoni, la romanza * Sister »; eppure non pervenimmo a soverchiare 
la voce fomiidabile da « tenore » dello spirito « Torrance*! Dopo di che, 
Mr. R. canto da solo la romanza: * Love’s Old Sweet Song », e « Martha » 
prese ad accompagnarlo in un duetto meraviglioso. Quindi, egli intono la 
cantata » The Sheick », e allora si udirono due voci che lo aocoinpagna- 
vano, una maschile e l’altra femminile. Entrambe quelle voci apparvero me- 
ravigliose nelle note sostenute, ma specialmente la voce femminile. Tetmi- 
nato il canto, Mrs. R. osservo che, sul finire, il potere canoro della voce 
di donna pareva esausto. A tali parole, gli spiriti chiesero che si ripetes- 
sero gli ultimi versi della cantata, e I’ intonarono in coro con potenza straor- 
dinaria, terminando con I’emissione di un volume assordante di voci...

E  con questo, mi pare di avere sv iscerato  adeguatam ente il 
quesito im barazzante delle « voci dirette in piena luce », le quali 
non risuonavano qualche volta per taluno dei presenti, e quasi mai 
risuonavano per la  medium, sa lvo  quando le « voci sp irituali » ri- 
vo lgevano la parola alia  medium ste ssa ; e mi pare di essere per- 
venuto a  dim ostrare com e, in qualsiasi modo si v o g lia  sp iegare il 
fenom eno, rim anga itidiscusso il fatto della realta positiva ed ob* 
b iettiva delle « voci dirette ».

In m erito alle condizioni di luce in cui sem pre si svolsero, g ia  
si com prende che per quanto cio non apparisca dai num erosi, ma 
sem pre fram m entari episodi citati, tutte le m anifestazioni si rea- 
lizzarono costantem ente alia  luce di lam padine elettriche da 50 can- 
dele, le quali per lo piu, ma non sem pre, erano debolm ente velate 
da una sottile cam icetta di seta azzurrina. Mi accorgo che per una 
pura casualita, non mi avvenne di c itare  un solo esem pio in cui 
la seduta s ia  stata tenuta in p iena luce del g io rn o ; e pertanto mi 
decido a riferire ancora un brevissim o esem pio del genere. A  pa
gine 155 , e in data 2 febbraio 1927, M r. Chapman riferisce
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Oggi si tenne seduta nella « Camera azzurra » e in piena luce delgiorno. 
« Wee Bettv » si manifesto parlando proprio in mezzo a noi. Essa erasi 
aliezionata grandemente a Mr. G., il quale deve partire lunedi da Dune
din; ed era una scena commovente quella di assistere agli ultimi addii di 
« Wee Betty » al suo grande amico. Qualora fosse occorso a uno scettico 
irriducibile di ascoltare le frasi affettuosissime profferite da questa piccola 
bell’anima di sensitiva, frasi dalle quali emergeva come il cuore della bim- 
betta disincarnata fosse traboccante di puro amore per il suo terrestre amico, 
chiunque fosse stato lo scettico in discorso, sarebbe rimasto per seinpre con- 
vinto sulla realta dell’esistenza spirituale...

*
* *

l'erm ino a questo punto la mia relazione sulle esperienze di 
« voce diretta in piena luce », svoltesi nella lontana colonia in g lese  
della X u o va  Zelanda.

Poco mi rim ane da osservare a titolo conclusionale, g iacche le 
considerazioni e le induzioni su ggeritc  dai fatti furono svolte nel 
testo a m isura che i fatti lo richiedevano.

D a un punto di vista d ’ordine generale, em erge palese 1‘ im - 
portanza teorica delle manifestazioni in esam e, giacche se in base 
alle m edesim e risulta provato che le « voci dirette » possono estrin- 
secarsi in piena luce, viene di un colpo elim inata l’eterna, mono- 
tona, quasi sem pre infondata, m a pur sem pre form idabile obbie- 
zione della « frode universale ». D ico « form idabile », in quanto 
nella sua form a consueta di pura induzione gratu ita , appare tanto 
evanescente e inafferrabile, d a  non potersene facilm ente liberare. 
Stando le cose in questi term ini, ne deriver a che d 'ora  innanzi g li 
studiosi delle d iscip line m etapsichiche non si sentiranno piu im- 
m obilizzati od im pacciati nel form ulare le loro conclusioni in base 
alle manifestazioni della < voce diretta », m anifestazioni che risul- 
tano tra le piu im portanti della  casistica m etapsichica.

D a un punto di v ista  d ’ordine particolare, appare altam ente 
istruttiva la  circostanza delle « voci dirette », le quali potevano con- 
seguirsi in piena luce solo a  condizione che uno strum ento m usi- 
cale qualsiasi non cessasse un sol momento dal suonare; circo
stanza la quale dim ostra come, in linea di m assim a, le personalita 
m edianiche pervengano ad estrinsecare il fenom eno utilizzando le 
« vibrazioni sonore », le quali in ambicnte perfcttamente oscuro sareb- 
bero suscettibili di venire accum ulate in riserva, perm ettendo in 
tal gu isa  alle personalita m edianiche di m anifestarsi e conversare 
anche in assenza di uno strum ento m usicale in funzione; laddove
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in ambiente illum inato, non potendosi accum ulare in riserva  vibra- 
zioni sonore, e cio in quanto la luce dissiperebbe i « fluidi » indi- 
spensabili a ll’uopo, si renderebbe necessario che la sorgente delle 
« onde sonore » non cessi un sol momento dal fornirle alle perso
nality m edianiche.

Infine, dal punto di v ista  teorico, inteso a designare l’ ipotesi 
che m eglio d ’ogni altra si presti a dare ragione dei fatti, le ma- 
nifestazioni in esam e apportano un prezioso contributo in favore 
della loro interpretazione sp iritu alista ; e cio per le m odalita alta- 
mente su g gestive  in tal senso con cui si estrinsecarono. A 1 qual 
proposito, ricordo i numerosi incidenti delle « conversazioni appar- 
tate tra spiriti », involontariam ente ascoltate dagli sperim entatori, 
incidenti im prontati a una tale spontaneita verid ica di drammatiz- 
zazione, da non potere logicam ente esim erci dal riconoscerne la 
natura genuinam ente spiritica. A ltrettan to  dicasi in m erito ag li 
episodi in cui le affermazioni d egli spiriti com unicanti c irca la  loro 
qualita di congiunti od am ici di taluno fra  g li sperim entatori, ve- 
nivano convalidate dalla circostanza che lo sperim entatore desi* 
gnato ne riconosceva subito la  v o c e ; oppure, ven ivano in prece- 
denzaconvalidate dalla circostanza che lo sperim entatore identificava 
la voce dello spirito com unicante prim a ancora che questi dichia- 
rasse l ’esser s u o ; tutti episodi che a loro vo lta non si pervengono 
a dilucidare se non si fa  capo a ll’ ipotesi sp iritica ; visto  che in con- 
tingenze sim ili, Tunica ipotesi naturalistica form ulabile, consiste- 
rebbe nel presum ere che una « personificazione subcosciente » per- 
ven ga a riprodurre la tonalita della voce di defunti sconosciuti at 
m edium ; ipotesi tanto audace quanto assurda, nonche letteralm ente 
gratuita.

Insom m a, tutto considerato, deve riconoscersi che questa serie  
interessantissim a di esperienze — le quali continuano anche odier- 
namente, con risultati sem pre m igliori — apporta un notevolissim o 
contributo alle cognizioni nostre intorno alle m odalita con cui si 
estrinseca il fenomeno della « voce d ire tta » , nonche in rapporto 
alle forze fisiche in azione, e alia  natura della  volonta che d irige  
le forze fisiche; volonta che, nel caso nostro, tutto concorre a di- 
m ostrare estrinseca al medium ed ai p resen ti; o, in altri term ini, 
positivam ente spiritica.

E r n est o  B ozzano .



LA RADIOMANZIA DELLA SCRITTURA 
E D EL GRANO

Due articoli della « Tribuna » (uno di £ . Leonardi del 13 luglio u. s., 
I’altro di N. De Simone-Paladini del 28 luglio) hanno richiamato I’attenzione 
dei lettori anche « profani » sugli esperimenti di « radioraanzia » che si 
stanno svolgendo attualmente in Italia, con la partecipazione di ben noti 
studiosi e l’ interessamento delle superiori Autoritii.

La « radiomanzia », come la chiama il Leonardi, non e che un allarga- 
mento della facolta di percepire le radiazioni di certi corpi: facolta ben nota 
in ricerca psichica (il Richet vi dedica un intero capitolo nel suo Traite), 
e che si manifesta per lo piu nei * sourciers », o scopritori di falde acquee. 
Il nome di « rabdomanti » non piace al Leonardi, in quanto il rabdos o 
verga puo essere sostituito da altri detectors. E ben venga dunque anche la 
radiomanzia, ad aumcntare il vocabolario, gia cost ricco, dei termini me- 
tapsichici.

Le nuove espcrienze si ricollegano alle ricerche del colonnello del Genio, 
ing. Cesare Gardeloni. Ammesso che « esiste una radia=iotie universale per 
Cui ogni corpo risulta dotato di una vibrazione » (sono parole del Leonardi, 
ma ci sembra che anche il Mesmer dicesse ai suoi tempi qualcosa di moito 
simile); ammesse, diciamo, queste vibrazioni, che condizionano tutte le co
muni esperienze di rabdomanzia, il Bardeloni ha voluto captare quelle del- 
1’ uomo, e (pare) ci e riuscito, specialmente applicando i suoi apparecchi 
ricevcnti (che il Leonardi, ed e un peccato, non ci descrive) alia umana 
scrittura. Questa, secondo gli esperimenti del Bardeloni, sarebbe la « energia 
individuate che nel moto materiale della mano conduce e realizza l’onda 
pcnsiero che equivale graficamente alia parola priva del suo rivestimento 
di suono ».

Tralasciando le considerazioni anatomiche, assai convincenti del resto, 
che il Leonardi enuncia per mostrare Vaffinita dei centri cerebrali che pre- 
siedono al linguaggio con quelli della scrittura, vediamo a quali risultati 
(provvisori, s’ intende) sia giunto il Bardeloni. Apprendiamo dunque che, 
inediante uno scritto si potrebbe: determinare la vibrazione specifica pro
pria a un dato individuo; la direzione nella quale si trova l ’autore dello 
scritto; ed eventualmente, anche, il luogo preciso. E  se l'in^ividuo e morto, 
si hanno due centri di radiazione: uno che corrisponde ai suoi resti mor- 
tali, l'altro < a un quid che sopravvive alia materia come centra di energia 
radiante. Quest'ultimo segue leggi orarie non soggette a variazioni di sta- 
gioni. In un certo pcriodo del giorno dalle to alle 18 la posizione del cen
tra e unica e costante: dalle 18 alle to del mattino successivo (periodo
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nottumo) al centro detto si aggiungono altri centri di polarizzazione in di- 
rezione dei consanguinei ».

Interessantissime le osservazioni che riguardano la gravidanza: la vibra- 
zione dell’embrionc soverchia quella della madre, e dalla sua modalita si 
puo determinare il sesso del nascituro. II centro vibratorio del feto si spo- 
sta nello spazio sino al parto, e dopo il terzo giorno dalla nascita si trova 
nel fanciullo. « Durante la gestazione il centro vibratorio fetale nelle ore 
notturne si polarizza sulfa madre e sul padre obbedendo alle stesse leggi dei 
defunti ».

In conclusione:
< Dalle esperienze sui viventi, sui defunti e sulla gestazione si desume 

un fenomeno uni tar io pel quale la vibrazione sopravvivente del defunto e 
quella deU’embrione fino al terzo giorno dopo la nascita seguono le stesse 
leggi. doe, tanto Vessere che lascia questa terra quanto quello che viene ad 
abitarla offrono la particolarita della doppia vibrazione, I't/na delle quali spa- 
ziale e collegala alia materia solo da un rapporto di risonanza ».

Ogni commento a questa relazione e prematuro, specialmente se si con- 
sidera che lo stesso Bardeloni continua nelle esperienze. Forse un po’ pre
mature sono anche le conclusioni che abbiamo riportato quasi integralmente 
dall’articolo del Leonardi. Ma quello che piu importa e senza dubbio il 
maggiore impulso che da questi esperimenti riceveranno gli stud? sulle forze 
psicliiche piu sottili, quali la nostra ricerca gia da molti anni tende a met* 
tere in luce. Quanto alle deduzioni e alle interpretazioni, se ne riparlera. 
Contentiamoci per ora delle conclusioni rigorosamente sperimentali.

** *

Su di una base sperimentale si fondano pure le applicazioni della < ra- 
diomanzia » al grano, descritte nel secondo degli articoli citati. II signor
O. Valentini, valendosi del pendolo rabdomantico adoperato dal professor 
S. G. Mercati della R. Universita di Roma nei suoi ben noti esperimenti, 
e giunto, con la collaborazione di quest’ultimo, alia conclusione che su 
circa bo cariossidi di una spiga di grano, tanto le io formanti la cima 
quanto le io formanti il piede, sono negative, mentre le 40 del centro agi- 
scono positivamente sul « pendolo » radiomantico; queste, piu vigorose 
delle prime, dovrebbero dare un prodotto assai migliore; d ’onde l'oppor- 
tunita di seminare soltanto le cariossidi centrali delle spighe. Secondo que- 
sto criterio, e dopo gli accertamenti gia eseguiti in van istituti di fisiologia 
e biochimica, sara impiantato nel prossimo autunno un campo sperimentale 
a cura della Cattedra ambulante di agricoltura di Lecce, diretta dal pro
fessor Biasco. Se i risultati saranno quelli che si attendono, c indubbio che 
Papplicazione Valentini-Mercati, come dice il titolo dell’articolo, « aftrettera 
la vittoria del grano »; e, aggiungiamo noi, segnera un passo decisivo nel 
cammino delle ricerche psichiche.

Quae sunt in votis.
E. S.



IL MEDIUM VALIANTINE IN EUROPA

A Berlino.

Nel suo numero del 24 agosto, il Light di Londra ha ultimata la pub- 
blicazione d’un lungo rapporto di £ . Dennis Bradley sugl’ incidenti che si 
sono svolti nel corso delle esperienze compiutesi col medium Valiantine a 
Berlino, nella scorsa primavera. Le cose procedettero in guisa che gli stu- 
diosi di fenomeni metapsichici non potranno realmente trarne alcun frutto. 
Nullameno, siccome questa faccenda mena un certo scalpore, riteniamo 
utile riassumere qui, nel modo piu obiettivo ed imparziale, quello che ap- 
parve nel Light, tanto piu dopo le relazioni delle recentissime sedute che 
to stesso medio diede in Italia.

Valiantine, accompagnato da sua moglie e dai coniugi Bradley accon- 
discese dunque a recarsi a Berlino per sottoporsi all’ esame di quella So
ciety d’Occultismo Scientifico. Secondo il suo costume, non domandd re* 
tribuzione alcuna, ma solamente che gli risarcissero le rilevanti spese del 
viaggio dall’America in Europa e del suo soggiorno nella capitate germa* 
nica. Una ricca signora spiritista di cola, la Baronessa von Dirksen, offeree 
d'addossarsi questa spesa e spiegd poi col medium e gli sperimentatori la 
piu lauta ospitalita.

Gli sperimentatori chiesero che il Valiantine fosse sottoposto ad un 
certo controllo. Vi accondiscese il medium, ma a condizione che il * con- 
trollo fosse esteso a tntti i presenti ». Tale condizione fu ritenuta poco di- 
gnitosa |>er gli sperimentatori, che la riffutarono. E  poi da notarsi che il 
Bradley mise in avanti a questo proposito una teoria alquanto sorpren- 
dente: che, d ’altra parte, I’autenticit^ dei fenomeni dovesse apparire, non 
gia dal loro carattere fisico, ma unicamente dal loro contenuto intellettuale.

Ma anclie scnza controllo propriamente detto, le sedute non procedet- 
tero bene, sin da principio. Non gia che fossero segnalati sgradevoli inci
den t; ma i fenomeni che si ottenevano erano cosi scarsi, cost deboli, che 
il Bradley dichiara non avere assistito mai col Valiantine a peggiori espe
rienze.

In una seduta privata tenutasi con altri sperimentatori ed in tutt'aitro 
ambiente, le « voci » affermarono che il circolo in casa Dirksen era ostile, 
sospettoso, tale da inibire la produzione di fenomeni interessanti; essere 
quindi roeglio interrompere le sedute. Con preghiere ed insistenze, la Ba
ronessa ottenne a stento che si continuasse, ma, dopo la quarta seduta, 
riescita completamente nulla, il medio dccise di farlafinita e lasciare Berlino.

I membri del circolo non si rattennero allora piu dal manifestare la 
cattiva impressione che avevano riportata da tali esperienze. Ne segui uno
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scambio di lettere agro-do lei, nelle quali va notata una dichiarazione del 
dott. Siinner, direttore della Zeitschrift f& r Parapsychologie, organo della 
Societa d ’Occultismo Scientifico, il quale dice di « non credere che il me
dium sia stato colto in frode, almeno flagrante, la sola che possa contare. 
« Erano il dott. Kroner e sua moglie che credevano fermamente nella frode ». 
Un altro fra i membri notabili del circolo, il dott. Quade, giustifica par- 
zialmente i sospetti osservando che « non ci fu movimento della tromba 
che il Valiantine non potesse effettuare nell’oscurita assoluta; che egli non 
fu mai udito parlare simultaneamente ad altra voce; che le « voci » non 
dissero nulla che il medio non potesse dire ; che le frasi tedesche erano 
pronunciate con accento straniero, ecc. ». Soggiunge pero di non trovare 
che si avesse a trarne la conclusione che, «perche le sedute di Berlino non 
erano state buone, Valiantine non fosse un medium genuino ».

Inflne il Light pubblica una lettera piuttosto lunga del dott. Kroner 
istesso. Questi vi dice d’aver mandato alia Society fo r Psychical Research, 
di Londra, un rapporto di 90 pagine sulle sedute berlinesi, nel qualeespone 
la sua opinione sul Valiantine, dicendola basata « in parte su osservazioni 
ilirette, in parte su reali prove, in parte su prove indirette*. Ma che cosa 
siano queste diverse prove non dice.

E  siccome la Society fo r  Psychical Research ha ricusato formalmente di 
pubblicare il resoconto del Kroner, come pare abbia fatto pure la Zeit- 
schrift f& r Parapsychologie, cosi il Bradley ne deduce che le due Direzioni 
hanno dovuto ritenere valueless, « senza valore », la suddetta relazione.

Le cose rimangono cosi approssimativamente al punto di prima. Data tale 
situazione, si puo domandarsi se non sarebbe stato assai meglio evitare la 
pubblicita di queste incresciose polemiche, nel corso delle quali si e ricorso 
a minaccie d’ inserzioni nella stampa quotidiana, si sono tirati in ballo per- 
fino confidenze di natura politica fatte da questo o da quello, e altri inci- 
denti estranei affatto alle ricerche psichiche e del piu deplorevole effetto nel 
campo dei nostri studi.

A Genova.

Il primo numero del Bollettino dell’ .4ssociazione Spiritualista Italiana{\) 
pubblica la seguente nota in merito alle sedute fatte a Genova col medium 
Valiantine.

« Per iniziativa del March. Carlo Centurione Scotto, e con il concorso 
di altri amici, il signor Geo Valiantine e venuto a Genova dove ha tenuto 
sei sedute. L ’aspettativa era vivissima data la celebrita del medium di « Verso 
le Stelle*, ma l’ambiente nuovo, la mentalitsi diversa e, probabilmente, un 
periodo di sensibile diminuzione della medianita, hanno impedito che le 
sedute riuscissero interessanti come si sperava.

L ’Associazione si e assicurata una seduta per conto proprio e ad essa 
sono stati invitati i membri delegati e qualche altra persona da essi indi-

( 1 )  Q u esto  B o lle tt in o  b im e stra le  d i 1 2  p a g g .,  d e l q u a le  i  u sc ito  i l  p rim o  n u m e ro , s i 
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cata. L ’ invito lu pure steso al membro onorario Prof. Sen. Alessandro Chiap- 
pelli e al signor Angelo Marzorati, direttore di Luce e Ornbra. Non hanno 
potuto intervenire, ma quest’ ultimo ha delegato in sua vece il signor An
tonio Bruers, redattore della rivista stessa, che e stato graditissimo ospite.

« Siamo informati che il signor Valiantine ha proseguito per Venezia 
dove ha tenuto altre otto sedute con risultati mol to migliori »,

A Venezia.

Circa le sedute di Venezia, il lettore trovera nel precedente e in questo 
stesso fascicolo, le relazioni del benemerito dott. Bon. Sulle stesse sedute « II 
Nuovo Giornale » di Firenze, coltitolo: A  Colloquio con g li invisibili, por- 
tava la relazione di due sedute medianiche fatte in casa dalio stesso dott. 
Bon col medium Valiantine, ripartito, subito, dopo, per Londra.

Dalla relazione, che porta la data del giugno scorso e la firma di Renata 
del Lungo, stralciamo, a titolo di cronaca, la narrazione dei fatti, tralasciando 
le considerazioni, opportune in un quotidiano, superflue nella nostra Rivista, 
e cio non senza ringraziare la gentile autrice del lusinghiero cenno che in 
queste stesse considerazioni essa fa di Luce e Ombra, alia quale rimanda 
i lettori desiderosi di maggiori notizie.

« George Valiantine, americano di nascita e di aspetto, un ometto bo- 
nario e simpatico che davvero non ha apparentemente nulla di sopranna- 
turale o tanto meno di dubbio, un ometto che potrebbe essere identilicato 
come il perfetto modello dell’umana normalita, ha dato, venendoultimamente 
in Italia, la possibility ad un gruppo privilegiato di studiosi, di assistere ad 
una preziosa serie delle sue sedute fantastiche.

Sulla riva delle Zattere, nella simpatica casa signorile di un gentiluomo 
veneziano, zelante e operoso promotore di queste riunioni, George Valian
tine ha dimostrato ancora una volta quanto l’apparenza inganni.

L ’ idea del trucco svanisce per mancanza d ’appoggio, l’ idea della sug- 
gestione capitombola definitivamente giacche nulla di suggestive ci presenta 
George Valiantine. Qualcosa solo di sorprendente, o per meglio dire, di 
sorprendentemente piacevole.

La seduta, all'oscurita conipleta, s’ inizia col suono del grammofono. Il 
medium e come gli altri seduto sulla sua poltrona, in circolo. Nel mezzo 
del circolo, due portavoce di alluminio, ossia due semplici trombe coniche, 
con dei piccoli cerchi fosforescenti, pcrchc siano visibili al buio, sono I’ u- 
nico apparato per tutte le meraviglie che avverranno. II grammofono suona 
Talvolta i fenomeni s’ iniziano subito, talvolta si devono attendere per una 
diecina di minuti.

Alla prima seduta a cui ho assistito, 1'attesa e stata piu lunga; solo 
dopo una ventina di minuti le trombe di alluminio sono state toccate in- 
ternamente e dei colpetti secchi hanno rotto I’aspettativa. Poi una di esse 
si e sollevata d ’un tratto e ha cotupiuto un piccolo volo in mezzo alia stanza 
in alto. Quindi le voci sono incominciate. Bert Everett, uno degli spiriti 
famigliari del medium, annunzia parlando con voce stridulissima dentro una 
delle trombe, che le condizioni sono squisite. Cristo d'Angelo, il curioso
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spirito-guida, puro palermitano, che si e fatto sentire in America fin dai 
primi esperimenti, fra I’incomprensione totale di quelli che I’ascoltavano, si 
presenta anche stasera con voce tonante.

— Cristo d’ Angelo: Buonasera a tutti!
Poche frasi vengono scainbiate; delle entita famigliari si rivolgono par- 

lando debolmente con le trombe, a qualcuno dei presenti. Avvengono brevi 
riconoscimenti commoventi, son scambiati dei baci tra padri e figli, nonni 
e nipoti, ecc. Momenti di commozione rotti e schiacciati spesso da un riso 
sordo e roco, terribilmente canzonatorio che viene su ad intervalli da una 
delle trombe; e, diremo cosi, il buft'one della compagnia, Blackfoot, un’altra 
guida invisibile, che non manca mai di farsi sentire.

Ed ecco che qualcosa di molto importante avviene.
Cristo d ’Angelo ci annunzia che c’e poca forza per parlare perche si sta 

preparando un apporto...
Coi miei propri orecchi ho potuto sentire d ’un tratto il rumore di qual- 

che cosa di duro che dal soflitto, ha sbattuto sul lampadario e che poi di- 
videndosi in due oggetti distinti, e cascato fra i nostri piedi. Alla fine della 
seduta abbiamo potuto constatare che si trattava di due sigilli, probabil- 
mente egiziani, di pietra nera scolpita. Abbiamo notato pure con meravi- 
glia come le due trombe fossero intemamente gocciolanti di fiato rappreso 
e quello che e piu curioso, non neH’ imboccatura, come logicamente si do- 
vrebbe supporre, ma soltanto nella parte media dell’ imbuto.

*
* *

La seconda seduta a cui ho assistito, ha raggiunto come disponibilita 
di forze e varieta di fenomeni il non plus ultra di quello che si poteva spe- 
rare. Sono presenti, oltre al medium Valiantine, la sua fiorente signora, 
Mrs. Valiantine, Mrs. Bradley, moglie del noto scrittore spiritista e medium 
Dennis Bradley, Mrs. Hack ed altre personality medianiche, il padrone di 
casa e alcuni invitati.

La seduta s’ inizia al solito col grammofono, nell’oscurita, e dopo un at- 
timo un globo di luce vivissima, quasi una scarica elettrica, appare nel 
mezzo della stanza, vicino al soffitto. Quindi sparisce d ’un tratto. Una delle 
trombe si alza rapidamente e compie piu volte il giro del circolo con una 
velocity incredibile spandendo per tutta la stanza una raffica potente di 
vento gelido. Everett quindi si fa sentire per dare, come e il suo solito, il 
bollettino delle condizioni di forza. Sono ottime anche stasera. Poi il vo- 
cione simpatico di Cristo d’ Angelo tuona ad un tratto in mezzo a noi:

— Stassera so’ bbono! Quante cose succederanno stasera.
Da questo momento la conversazione s’ inizia brillantemente ed io vor- 

rei potervela trascrivere parola per parola, sicura che la leggereste con lo 
stesso interesse con cui io I’ho ascoltata. La forza e grandissima; queste 
voci diverse che nascono in mezzo a noi, spesso Inglesi, spesso Italiane, 
spesso addirittura dialettali, che a noi si rivolgono, che scherzano, che 
chiacchierano, che canterellano perfino per divertirci, fanno dimenticare in 
modo assoluto quel pauroso mistero dell’al di Ik che ci la tremare cosi fa- 
cilmente in altri momenti.
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I trapassati che tornano, che ci parlano delle cose piu intime passate 
e future, dandoci cosi un’ idea della loro chiaroveggenza e assistenza con- 
tinua, che ci buttano baci dalle trombe, che ci carezzano con parole dol- 
cissime e con ricordi e dimostrazioni di affetto e si fantto sentire talvolta 
anche con qualche cauto e amorevole contatto, ci danno con le loro no- 
tizie limitate a questa frase: « Stiamo tutti bene », un senso vago di serena 
arraonia per cui noi le ascoltiamo quasi senza piu meraviglia.

Gli spiriti guida che ci parlano non usando piu nerameno le trombe con 
tanta cordiale facilita e benevolenza, direi anzi con una naturalezza e spi- 
gliatezza perfino troppo poco spiritica alle volte, ci levano da dosso quel 
senso di commossa impressione che avevamo preparato dcntro di noi, co- 
sicche senza esagerazione ci serabra di essere in un club di amici di diverse 
nazioni e nature, disposti a fare un po' di chiasso.

Cristo d’Angelo rimane fra tutti, la personalita piu precisa e piu disin- 
volta. Pensate che ci ha voluto cantare perfino due delle sue canzoni pre* 
ferite. Ne credete che abbia avuto soggezione del pubblico; da buon pa- 
store abituato ai vasti silenzi e alia lontana eco dei pascoli delle montagne 
siciliane, ha tirato fuori tutta la forza dei suoi polmoni. Ma quali polmoni? 
Non so, ma certo prodigiosi. Io credo che se la finestra della stanza fosse 
stata aperta, anche gli abitanti dell’altra riva di la dal larghissimo canale 
della Giudecca, avrebbero potuto sentirlo.

Ad esecuzione finita, una delle signore inglesi presenti domanda con 
gentilezza cosa egli abbia detto cantando. Ed uno spettatore veneziano ri- 
sponde sinceramente che gli sarebbe difficile ripeterlo perche anche lui non 
ha capito quasi niente. Tale I’esattezza dell’antico dialetto palermitano di 
quelle canzoni risuscitate dopo forse piu di un secolo.

In mezzo a tutte queste meraviglie il nostro Valiantine stava sorridente 
e pacifico, chiacchierando con noi (egli non parla che l’ inglesej con lo stesso 
tono tranquillo con cui scambiava la parola con i suoi amici invisibili, anzi, 
diro precisamente, con i suoi « ragazzi », come bonariamente li chiama».

La Redazione.

Un’opinione funesta.

Esiste nello spirito umano un’opinior.e o pensiero orgoglioso e funesto, 
e doe che la maesta dcllo spirito umano si abbassi occupandosi, a lungo 
e intieramente, di esperienze e di particolarita che cadono sotto i sensi, 
perche, in genere, si considcrano le speculazioni di tal sorta come un la- 
voro penoso, un oggetto privo di meditazione e di stile, una pratica gros- 
solana, una scietiza, insomnia, di estensione infinita, un cumulo di misere- 
voli sottigliezze. Questa opinione o disposizione di spirito e stata poi con- 
solidata da un'altra non meno orgogliosa e non meno falsa, e cioe che la 
verita e, in certo modo, una qualita innata dell’intelligcnza umana e che 
non vieue da altra fonte e che i sensi eccitino piuttosto che istruire I’ in- 
tendimento.

B a c o n e .



NECROLOGIO

Dott. Saverio Watraszewski.

K morto il prof. Saverio Watraszewski, membro del Comitato direttivo 
della rivista « Zagadnienia Metapsychiczne » di Varsavia ed uno dei piu 
reputati scrittori in materia, noto sotto il pseudonimo di F. Habdank.

Nato nel 1853, a ventitre anni si laureo in medicina, percorrendo una 
carriera brillantissima sino al grade di Direttore dell’ospedale di San Laz
zaro a Varsavia. La sua partecipazione agli studi metapsichici ebbe inizio 
nel 1803, eioe sin dal primo contatto con il prof. Giulio Ochorowicz, il 
quale lo indusse a seguire le manifestazioni medianiche, allora assiduamente 
studiate dal grande scienziato polacco. Dopo un breve periodo di tempo de
dicate alio studio della medianita fisica attraverso una serie di esperienze 
compiute a Varsavia ed a Roma con Eusapia Paladino e in compagnia del 
grande pittore polacco Enrico Siemiradzki e dello scrittore Boleslao Prus, 
il dott. Watraszewski si dedied agli studi intorno alle « rivelazioni » me
dianiche servendosi di numerosi medium e raccogliendo i risultati in una 
serie di volumi e di opuscoli apprezzatissimi in Polonia ed all’estero.

Il Watraszewski collaboro assiduamente alia rivista tedesca Zeitschrift fu r 
Parapsychologie e in molti altri periodici stranieri. In qualita di presidente 
onorario della « Societa Metapsichica Polacca, egli fu il vero animatore 
del movimento stesso ed il promotore fervido degli studi attivi e proficui, 
tendendo verso lo scopo ideale della sua vita, la fondazione, cioe, di un 
grande Istituto polacco per gli studi metapsichici intitolato a Giulio Ocho
rowicz, per riunire tutte le iniziative polacche del genere e coordinarle, 
guidarle opporiunamente verso il maggiore sviluppo. Questa sua idea si 
realizzera ben presto, in parte grazie agli impulsi dati da lui nel periodo 
postbellico, poiche 1 ’ Istituto stesso sta sorgendo e potra iniziare prossima- 
mente la sua-attivita scientifica.

Col Watraszewski scomparc una tigura luminosissima di lottatore instan- 
cabile e di propagandista efficace, il cui sogno nobilissimo, consistente nella 
ricerca degli strumenti atti a chiarire il problema della sopravvivenza del- 
I'anima, si e confuso con la grande bonta d'animo, conquistandogli una pro- 
fonda stima dei suoi compatriotti e degli stranieri.

L. K.



384 NECROLOGIO

Filippo Randone.

La mattina del 5 agosto moriva in Roma, per malore improvviso, il 
rag. cav. uff. Filippo Randone, ben conosciuto dai lettori di Luce e Ombra (i).

Egli, oltre che un galantuomo, uno zelante e colto funzionario statale e 
un lavoratore infaticabile, fu dotato di qualita medianiche potenti e poli- 
morfe, ad effetti fisici c intellettuali, i piu rari e svariati; cost che per la sua 
medianita si convertirono alia fede spirituale numerosissime persone, fra le 
quali il sottoscritto, che glie ne ha serbato e glie ne serbera eterna grati- 
tudine.

Non poclii furono gli scienziati, anche di molta fama, che accettarono 
la realta e la genuinita evidente della sua produzione medianica: medici, 
fisici, chimici. biologi e psichiatri, fra i quali ultimi il Lombroso e il De 
Sanctis; e, cosa rara, nessuno puo dire di avergli fatto accettare un cente- 
simo di compenso e nemmeno il piu modesto rcgalo. Che egli, il quale 
pure curava attentamente i propri interessi, fu da questo lato assolutamente 
disinteressato perche considero le proprie doti essenziali come una missione.

La moglie e i figli — ai quali il caro Filippo ha gia dato replicati segni 
della sua sopravvivenza, su cui per delicatezza, non posso indugiarmi — 
e i parenti tutti, possano trovare conforto al loro dolore nella eertezza, che 
il loro amato e ora piu vivente di prima e che sta ancora fra di loro a in- 
vigilarli e a guidarli!

Enrico Carreras.

( 1 )  V e d i Luce e Ombra, an n o  1 9 0 1 ,  p a g g . 3 4 4 ,  3 9 0 ,  4 3 7 ,  4 9 5 ,  5 3 3 ;  1 9 0 2 ,  p a -  

g in e  1 4 ,  1 7 2 ,  2 5 8 ,  4 4 0 ; 1 9 0 3 ,  p a g . 5 2 7 :  1 9 0 4 ,  p a g g . 4 .  4 1 2 ,  5 5 8 ;  1 9 0 5 ,  p a g . 3 4 7 ;  

1 9 1 2 ,  p a g . 1 8 8 ;  1 9 1 5 ,  p ag . 5 3 9 ;  1 9 1 7 ,  p ag . 1 2 8 ;  1 9 1 8 ,  p a g g . 2 3 4 ,  3 2 0 ;  1 9 1 9 ,  p a -  

g in a  1 2 2 ;  1 9 2 1 ,  p a g . 3 1 6 .

LIBRI RICEVUT1

O. Petri ; Universo e vita. Torino, Bocca 1929. L. 16.
Id. L ’Eterno Ritorno. Torino, Bocca 1929. L. 18.

J. Ma r g u es-R iv ie r e  : A l’ombre des Monasteres thibetains. Paris, Attin- 
ger 1929. 15 fr.

E. Quadreli.i : I «Fedeli d’amore* Citta di Castello 1929.
M. Barzin & A. E rrera : Sur le principe du tiers exclu. B ruxelles, 

Stevens 1929. 3 fr.
S uppi.emento : al »Chi e ? » . Roma, Form iggini 1929. L . 10.

Angelo Marzorati, dirett. respons. — Antonio Bruers, redait. capo. 
Propriety ielteraria e artistica. 3-9-1929

R o m a , S o c ie t i  T ip o g ra lic a  M an u zio  —  V ia  A u g u M o  V a le n z ia n i, 16



BJBLIOTE C A J P I R  IT_U A LI ST A
U I J K I  I V O C C A S I O X I S

Adumbratio Kabbalac Christianae, 
traduit du latin ]>• »ur la i« fois. 
Paris, Chacormic ieno, 8® br. c- 
saurito) 25 —

lilavat.sk v. U n’isola di mistero. Mi
lano ii)i2, io° br. L. 4 per 2.50

Roehme .1 De Signature rerum, trad, 
ilc I’alleinand par Sedir. I’aris, Cha- 
cornac touS, 8° br. 'esaurito;. 13 —

Rose II. Dictionnaire d'Oricntalisme, 
d'Occultisme et de Psychologic. 
I’aris 1806, 2 v. io® br. 25 — 
— Glossaire raisonne tie la Di
vination, de la Magic et de I'Oc- 
eultisme. Paris 1910, to® br. 10 —

Rrofferio A. Per lo Spiritismo (2* 
cd. ampliata). Milano 1 893, 16° 
br. 20 —

Flam m nrion C. La Mort et son Mv- 
stere. Paris, Elammarion 3 v. to® br. 
I.. 27 per 20 —

Jaccliin i Luraglti. Jnchicsta intcr- 
naz. sui fenomcni medianiei. Mi
lano (1907) io° br. iesaur). 12 —

K a rJe c  A. Che cosa e lo Spiritismo? 
Torino, L’ n. Tip. Ed. 18S4, 160 
riieg. dell’cd. in tela ,esaurito c ra- 
rissimo). 25 —

L ead bcater C. \V. The Science of 
the Sacraments. London 1920. io0 
riles. orig. tela 5 0  —

Con mini. tig. ncl testo e su tav. 
f. t. in nern e a colori. Rarissi-
m ii.

Levi II. La Science dcs Esprits. 
Paris, Alcan 1894, 8" br. 15 —

Levi II. I.c Catechismc de la Paix. 
Paris 1002, 8° br. 8 —

— La Chiavc dci Grandi Misteri. 
Todi 1023, a" br. L. 30 per 20 —

Lorlah I. Traite ties Revolutions 
des Ames, trad, pour la p* fois: 
introd. par Sedir. S. 1., s. a., to® 
br. 1,tire a 150 exompl. nunu'rotiM

20  —

Maeterlinck M. La Mort. Paris 1013. 
10" br. to —

Papus. La Magie et ITIvpnose. 
Paris, Chamucl 1807, S® br. .raro:

,i> —
Pasqually (de) M. Train' dc la 

Reintegration des Etres. I’aris :Soo, 
to® m. tela Iesaur. c raro) 2s —

Piobb P. Formulairede Haute Marrie 
d’apres les mcilleur.s auteurs. Paris 
1007, tO* br. 8 —

Rivista di Studi Psichici. Anni 
i8os-totx>. 0 vol. a fasciculi (rata 
e riccrcatiss.) 120 —

Sonole prime sei annate di quota 
rivista fondata e diretta da G. I’.. Ei- 
macora e G. Kinzi sino al 1810, c 
continuata nel 1800 da C. Vcsme.

Rosa Ci. II vero nolle Scienze m - 
cultc. Milano 1835, to* br. (raro

10
Sage M. I.c sommeil naturcl el Phy- 

pnosc. Paris 1004, 160 br. 6
Vcsme (Raudi di) C. Storia dello 

Spiritismo. Torino 1R07, 2° v>.|. 
8°br. pi solo 20 v. raroe riccrcatiss. 1

40 —

N. R. — Questi libri si possono trovarc presso “  Luce e Ombra „  
Via Carducci. 4 - Rom a i_130j. — L c  spese postali sono a carico 
dei committenti.

E . B C Z Z a N O
Le p r im e  m a n i fe s ta z io n i  de l la  voce d i r e t t a

C ontionc tutte lc relazioni pubblirate sullc esperienze di M illes:nii., 
com prcsc quelle sussidiaric di T . Castollani c  G . K e lle y  H ack.

4 •
L’ n v o lu m e  in  8 °  g r a n d e ,  co n  t a v .  i l lu s t r .  L .  2 0 .

Per gli ahbonati a “ Luce e Ombra,, L. 15.

Porto raccomandato: Italia, L. 1 ,30 — Ester. ■, I..



LUCE E  OMBRA
Rivista Mensile di Scienze Spiritualiste

ROMA (130) — Via Carducci, n. 4 — ROMA (130)

ABBONAMENTI
PER L’lTALlA E’ER L'ESTERO

Anno.................................. Lire 20
S e m e st re ............................ » 10
Numero separato.................... » 2

Anno............................... Lire 30
S e m e s t re ....................... ..... 15 -
Numero separato............... » 3 .

Se si desidera la spedizione raccom andata aggiungere L . 9,60 per i'ltaiia
e L . 15 per I'Lstero .

PRES1 SEJSIGRiTDITI PER GLI AEBCNATI AK5UAL1

C. Picone-Chiodo: La Verita Spiritualista . L. 10 —  per L. 7 —
L. Denis: Dopo la M orte........................ > 20 — » :> 15 ---
A. De R ochas: La Scicnza Psichica . . . > 3.50 » >> 2.50
A. B ru e rs :  Poemetti sp ir itua l!................ > 7 — » 5 —
Aggiuiigere L . 1.50 per la  spedizione raccom andata in Ita lia ; L . 3.50 per I 'L ste ro .

Aimatfr precedenti di “ LUCE E OMBRA „
ico . . .  . L .  20  | lo io  . , * 20  1017  . . » 30  >02.) . . . » 3 0
1 1 . a . . . » 25  jo i t  . . . 1 - .  25 , 1010 ♦ . . * 30  I 't i*  . . » 25
ic  'O . .  . * 25 to ts  . . . » 20  • ii>?t . . . 1 . .  3 0  . .  » 15
p . n . , . > 30  i 1616 . >’ . . > 30  | iq.*2 * ♦ .  * 30

I - a  t;f I

I> O  K  T  O  A  C A k l C O  I ) K 1  C O M M I T T K N T I

Casa Editrice “ LUCE E OMBRA,,
E. BOZZANO

Le prim e m anifes taz ion i della “ voce d i r e t ta  „ in I ta lia  L. 20.
P er gli abbonati a “  Luce e Ombra „  L . 15 —

Porto raccom andato: Italia L . 1.30, L ste ro  L . 3 —

Precognizioni, prenionizioni, p r o f e z i e ...................................L. 15.
P er gli abbonati a “  Luce e Ombra „  L . 12.

Porto raccom andato: Italia  L . 1.20, L ste ro  L . 2 .75.



Anno XXIX - base.  9 S e t t em bre  1929Conto co r r .  con la Po s ta

LUCE E OMBRA
Rivista Mensile di Scienze Spiritualiste

Non est umbra tenebrae, sed 
vel tenebrarum vestigium in 
lumine, vel luminis vestigium 
in tenehris.

G io r d a n o  B r u n o

v5<

S O MMA F t l O

A V* V >/.
••*'><’'J• L-

E .  Ijozzano: X o t c  p o lc m ic h e  in  r is p o s ia  a l P r o f .  R .  L a m b e r t  Pag. 3 V5

V .  Cavai.I.i : « L u c e  c  O m b ra  3 . . . . . . . .  . ■> 4 0 5

G .  Mokki.i.I: II mondo spirituale secondo Marsilio Kicino. > 4 1 0

0 . Piom : Espcrimenli di autofotografia di pensiero . . . > 4 1 3

C .  Bordkrikux - G. Pugi.ioi.i : A proposito di un mediea-
m e n t o ............................................................................................................. » 4 1 5

Problnni, ipotesi, chiarimeiiti: V. I’ a u .esio : In tema di ma-
n ife s ta z io n e  p o s t u m a .........................................................................* 4 44

Dalle A'iz'iste: A .  C . : S r r i t t u r a  d ire tta  e  m a tc r ia liz z a z io n i 
—  G .  P . : U n  m e tn d o  s c ic n t i l ic o  d i c o n tro llo  —  E s p e -  
r ie n z ;i d i so iim  —  F o t o g r a lia  p s id i io a  —  F e n o m c n i p s i-
o h ic i in  C i n a ..................................... ' ........................................................ » 4 4 5

/  Lihri: G .  P i o i . i : S .  J .  M u ld o o n :  The Projection o f the 
A stral Body —  X .  A .  L o r e n z in i :  Dio, TAninia, e
TU om o ..............................................................................................................■> 44()

Libri ricevuti..............................................................................................................» 4 3 2
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SOCIETA DI STUDI PSIC H IC I - ROMA - MILANO
Sede : RO M A  — Sezione : M ILA N O

S C O P O  D E L L A  S O C I E T A .

E s t r a t to  dello S ta tu to .

A rt . i. —  E  costitu ita  in M ilano una « S o c ie ta  di S tu d i P s ic h ic i» con 
intenti e sc lu sivam en te  scien tifici.

A r t . 2. —  S co p o  d e lla  « S o c ie t a » e lo  stu d io  dei fenom eni an cora rnal 
noti e che si so g lio n o  d esig n a re  coi nom i d i :

T ra s m iss io n e  e Ic l ln r a  d e l  pe.n sicro , T e le p a lia , Ip n o tism o  e  so n n a m b u lism o , 
S ttg g e slio n c  e a u lo su g g e s iio n e , F l u i d i  e  fo r z c  m a l  d e fin ite , m e d ia n ita  e 

- ’ sp ir it ism o .

II term ine « sp ir it ism o » non ha in q uesto  caso  cara ttere  di afferm azion e 
ap rio ristica , m a di classificazio n e e  di v a lo re  con ven zionale .

A rt . 4. —  II m etodo che s ’ in tende se g u ire  e q uello  p o s itiv is ta  b asato  
su lla  r iccrca  sp erim en ta le .

C O X S I G I . I O  D I R E T T I V O .

P resid en te  E f fe lt iv o  
A c i i i i . l e  B r j o s c h i

S e g re ta r io  g en era te
A n g e l o  M a k z o k a t i , D ir .  d i  * L u c e  e O m h ra »

Consiglieri
E r n est o  B o zza k o  - Dolt. G iu u o  S k r v a d io  - Prof. V itto rtn o  V e /.z a n i , Dtp. at Parlamento

ROMA MILANO
S e g r e t a r io :  A n g u lo  M a r z o r a t i  S e g re ta r io  :  D ott. C . A i .zo n a

V ic e -S e g re ta r io :  A n to n io  B r u e r s  V ic e -S e g r e ta r io :  A n g e l o  B a c c ig a l u p p i

S O C I  O X O R A R I  ( ') .
Al/.ona Dott. Carlo, Milano — Andres Prof. Angelo, J e l l ’ Universtfa J i  Parma — Rozzano Ernesto, Genova

— Bruers Antonio, Redattorc capo J i  « Luce e Ombra » Roma — Cavalli Vincenzo, Napoli, — Carreras 
Enrico, Pttbblicista, Roma, — Cervesalo Dott. Arnaldo, Roma — Chiappclli Prof. Alessandro, Senatore J t l  
Regno, pirenze — De Souza Couto A w .  J .  Alberto, Dirett. delta Rtvista « Estudios Psychicos*, L i-  
sbona — Dragomircscu Julio, Dirett. della Rtvista « Cuvintui », Bucarest — Kreimarlt Hans, Berlino
— Janni Prof, Ugo, Sanremo — I-ascaris A vv, S ., Corfu — Lodge Prof. Oliver, d ell' University d i  
Birmingham  — Massaro Dott. Domenico, del Manicomto J i  Palermo — Maxwell Prof. Joseph, Pro- 
curatore della Corte J'A pp ello  J i  Bordeaux — Morelli A m . Gabriele, Roma — Porro Prof. Francesco, 
dell’ University Jt  Genova — Ravcggi i ’ ictro. Orbetello — Richct Prof. Charles, della Sorbona. Parigt
— Sacclii Avv. Alessandro, Roma — Sage M.. Parigt — Scotli Prof. Giulio, Milano — Scnigagiia Ctrv. 
Gino, Roma — Sulli Rao A m . Giuseppe. Milano — Vecchio Dott. Anselmo, New- York — Zilmann 
Paul, Direttore della « Neue Metaphysnhc Rundschau. >. Gross Lichtelfelde (berlino) —  Zingaropnli 
A vv. Francesco, Napoli.

DECESSI
Antonio Kogazzaro. Senatore del Regno, Presidente onorario 

. Odorico Odorico. Deputato al Parlamento, Vicc-prcsiJente effeltivo.
De Albertis Cav. Riccardo — Hodgson Dott. Richard — Jodku Comm. Jaques dc Narkiewiez — Santangelo 
Dott. Nicola — Vassallo Luigi Arnaldo — Castagneri Kdoardo — Metzger Prof. Danieie — Radice P. R u g 
gero — Passaro Ing. Prof. Enrico — Karaduc Dolt. I lippoiyte — Katfofcr Prof. Atireliano — T.ombroso P ro f. 
Cesare — Dawson Rogers E. — Smith Cav. Uff. James — UlTreducci Dott. Comm. Achille — Mounosi 
Comm. Enrico — Moutonnicr Prof. C. — De Rocha* Conte Allien — Turbiglio Dott. Ing. Alessandro — 
D’ Angrogna Marckese G. — Capuana Prof. Luigi — Vi-ani Seozzi Dott. Paolo — Karina Comm. Salvatore — 
Crookes William — Cipriani Oreste — Hyslop Prof. i l .  James — Flournoy Prof. Theodore — Rahn Max — 
Maicr Prof. Dott. Friedrich — Dusart Dott. O. — Tummolo Prof. Vincenzo — Falcomor Prof. M. T . — 
Caccia Prof. Carlo — Griffini Dott. Eugenio — Flammarion Camille — Barrett Prof. \V. P . — Delanue 
Ing. Gabriel — Denis I .eon — Tanfani Prof. Achille — Morselli Prof. Enrico — Pappalardo Prof. Armando-

(t) A termine dell’ art. 7 dello Statuto possono tssere soct onorari: a\ Le personality heoemerite degli 
studi che formano lo scopo della Societa. b) l corrispondenti ordinari dell' Istituto.



L U C E  E OMBRA
La Direzione rtsponde dell' indtritzo generate della Rtvtsta 

ma la sci a Itben e responsabili nelle loro affermaztont t stngoli Collaborator

NOTE POLEM ICHE
IN RISPOSTA AL PROF. RUDOLF LAMBERT

La <■ Zeitschrift fur Parapsychologie » (agosto 1929, pagg. 465-4S21 pub- 
blica una critica di R. Lambert sulle sedute di Millesimo, ingiuriosa e in
genua nello stesso tempo: ingiuriosa in quanto investe l’onorabilita delle 
persone; ingenua in quanto rivela troppo chiaramente il partito presc> del- 
I’autore.

Trascurando gli elementi che possono escludere, e che escludono, la 
frode, il Lambert insiste sui particolari che, bene o male, potrebbero sug- 
gerirla, gettando il sospetto su tutto, cosi che l’ atmosfera delle sedute ne viene 
avvelenata e I’arguzia del critico usurpa il valore delle testimonianze e prende 
il luogo dei latti.

Questo metodo non e nuovo e coincide con quello dei negatori in blocco 
i quali, partendo appunto dal presupposto che i fenomeni sono impossibili, 
cercano la loro spiegazione unicamente nella frode.

Crediamo inutile riassumere le argomentazioni del Lambert, esse risultano 
dalle citazioni che il nostro Bozzano viene man mano facendo nel seguente 
articolo, in cui risponde brillantemente alle insinuazioni del critico tedesco.

N el numero di m aggio-giugno 1929 della presente rivista , avevo  
risposto con un lungo articolo alle  critiche dei professori Schrenck- 
N otzing e R u d o lf Lam bert sulle nostre esperienze di M illesim o. 
L a  confutaz*one che ne avevo  fatto ap p ariva  risolutiva — e rim ane 
incrollabilm ente tale —  tenuto conto ch’essa risu lta fondata sul- 
l’enumerazione di una lunga serie di episodi, i quali escludono in 
modo assoluto l’ ipotesi della frode.

E d  ecco che il prof. R u d o lf Lam bert crede potermi dim ostrare 
che ho to rto ; ed anzitutto lo fa perdendo il suo tem po a com pi- 
lare una m inuziosa lista di lacune descrittive rinvenute nelle m ie 
relazioni, riguardanti l’am biente in cui si sperim entava, e 1’ordine 
in cui si sta va  seduti nel circolo. S ara  benissim o; ma il mio con- 
tradditore dim entica che la tesi da me sostenuta nella confutaziotie 
delle sue obbiezioni consisteva in questo : (he nel caso nostro la que-

L a  D ir ezio n e .
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s/ionc dei conlroUi non avcva importanza apprezzabile, in quanto in tutte 
le nostre sedate s i verificarono rostanlemente episodi, i  quali esc/ndono in  
nnnto assoluto qualsiasi genere di frodc. Questa essendo la tesi soste- 
nma, occorreva risponderm i dem olendola sulla base dei fa tt i; giac- 
che anche il mio contradditore am m ettera che se la m ia tesi ri- 
su ltava fondata. allora venivano annullate di un colpo tutte le ob- 
biozioni riguardanti le deficieuze del controllo. E  infatti il mio con
tradditore, dopo il superflo lunghissim o esordio, finalm ente si ci- 
menta nell'arduo compito di dem olirla: e lo fa ricorrendo a un 
metodo tutt altro che corretto. A nzitutto, invece di discutere g li 
episodi e le argom entazioni da me svo lte  nella risposta alle sue 
precedenti critiche, egli si app iglia  al partito di racim olare di- 
rettam ente nelle mie relazioni tutto quanto g li sem bra adatto ai 
propri s c o p i; ma, pazienza aticora se il di lui metodo si lim itasse 
a questa form a piii o meno legittim a di evitare l’ im paccio teorico 
in cui lo avevo  m esso; il guaio sta in cio, ch’eg li racim ola in 
inodo conftisionario e disordinato un num ero straordinario d'inci- 
denti minuscoli, di frammenti episodici, d ’ im pressioni e di osser- 
vazioni, senza mat eitare U mie parole, e cio per la buona ragione 
che se avesse  riferito il testo, non avrebbe potuto com m entare a 
modo suo! Cosi com portandosi, invece, e posto in grado di rias- 
sum ere quasi sem pre in modo infedele, o parzialissim o, predi- 
sponendo abilm ente il terreno per le proprie insinuazioni ed ipo- 
tesi. Inoltre, onde m eglio raggiu n gere  lo scopo, eg li si ap p ig lia  al 
sistem a di eitare delle frasi staccate (sem pre in riassunto) tolte 
dalle mie relazioni, frasi che nel contesto delle argom entazioni di 
cui form avano parte avevano un sign ilicato razionale, ma che con
siderate isolatam ente ne assum ono un altro, che e quello di far 
passare me e tutti i miei com pagni per una co n grega di sem pli- 
cioni rasentanti 1’ idiozia.

Im possibile ed inutile il passare a rassegna, caso per caso, Ie 
centinaia di inesattezze. di assurd ila . d 'insid ie contenute iri tale 
am m assa inform e di m ateriali velenosi ed ipotesi infantili. Mi li- 
m itero a riferirtie quanto basti a edificazione dei lettori.

(^ominciando dal priticipio, trovo questo rilievo del mio avver- 
s a r io :

N e lla  m e d e sim a  s e d u t a , la  s ic im r in a  F e r r a r is  v e d e  in  m e z z o  al c ire o lo  

un fa n ta sm a  in te rn , e  su b itn  d a  q u e l p u n  to  s c a tu r is c e  u n a  v o c e  s u a v e . S u p -  

}>i>nendi> d i e  il fe n o in e n o  s ia  s ta to  eH ettivan ten te  o s s e r v a t o , s i d o m a n d a  c o m e  

p u b  s a p e rs i se  ta le  in tp re ss io n e  v is u a le  n o n  a v e s s e  p e r  c a u s a  la  p re se n z a  

•Ic l m e d iu m  in  q u e l p u n to .
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E cco : puo sapersi in base a questa osservazione di fatto, che 
da quel punto scaturi una voce soave la quale par/b per cinque mi
tt uti in purissim o dialeiio veneziano, dialetto che naturalm ente tutti 
com prendevano, ma che nessuno — salvo  il Fassin i che e veneto — 
avrebbe saputo parlare. Inoltre, un critico severo fin che si vuole, 
ma im parziale, non d oveva dim enticare che nella seduta precedente, 
la m edesim a signorina — la quale e una medium veggen te  — 
aveva  un’altra volta esclam ato : * In mezzo a noi vedo un fan- 
tasm a m eravig lioso » ; e subito dopo da quel punto scaturi la voce 
di una personality m edianica che par/b in lingua spagnuola e in lingua 
!atina\ lingue assolutam ente ignorate dai mediums. Infine, un cri
tico esente da preconcetti, non d o veva dim enticare che la m ede
sim a signorina E erraris, la quale era una conoscenza nuova per 
tutti (ho descritto nella relazione per quale catena d’ incidenti su- 
pernorm ali, essa fu condotta nel nostro circolol, a ve va  conversato 
in quella sera stessa con una sorella  defunta, di cui riconobbe la 
voce, la quale si espresse in purissim o dialetto piem ontese; altro d ia
letto che tutti com prendevano, m a che nessuno avrebbe saputo 
parlare correttam ente. Ne consegue che nel caso della signorina 
E erraris si riscontrano tre circostanze di fatto, le quali escludono 
che i tantasmi fluidici da lei visualizzati potessero avere per causa la 
presenza del medium in quel punto, visto  ch’eg li ignora il latino, 
lo spagnuolo, il dialetto piem ontese e quello veneziano.

Andiam o avanti. P iu oltre il min critico sc r iv e :

l .o  s te sso  d e v e  r i le v a r s i  a  p ro p o s itu  e ld  H ozzario , il q u a le  o sse rv a  d i e  

se  la  b o c c a  d i un  m is t ific a to re  si fo sse  a v v ic in a ta  a lia  tro m b a  lu n iin o sa  sria- 

c e n te  su l ta p p e to . la fro d e  s a re b b e  s ta ta  su b ito  s e o p e r ta . R ite n g o  in v e c e  

p iu  p ro b a b ile  d i e  in  ta li c irc o s ta n z e  il B o z z a n o  n e sa re b b e  r im a sto  e n tu - 

s ia s m a to , in q u a n to  a v r e b b e  c re d u tn  sc o rg e re  u n a  b o c c a  m a te r ia liz z a ta .

Con questa insolente quanto insipiente spiritosita, io presento 
ai lettori un saggio  dell'acrim onia velenosa del prof, l.am bert verso 
di me e verso parecchi altri del circolo di M illesim o; e tutto cio 
dopo che il prefato mio critico, nell’esordio del suo articolo, aveva  
lealm ente riconosciuto come io avessi risposto alle sue precedenti 
critiche « in modo correttam ente im personale ».

1 /osservazione sopra riferita che, come al solito, il prof, l.am 
bert ha rabberciata a modo suo. si riferisce al seguente paragrafo 
delle m ie relazion i:
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Se in principio di seduta, quando le trombe acustiche, ritte in piedi in 
mezzo al circolo, visibilissime per la loro cerchiatura luminosa, non si sono 
ancora mosse, si rivolge una domanda a Cristo D ’Angelo, si ode ben so- 
vente la di lui voce che risponde dall’ interno di una delle trombe, senza 
che la tromba si muova da posto. Ora, siccome i) tappeto all’ intomo ri- 
sulta sufficientemente rischiarato dalla cerchiatura luminosa, e facile capire 
che se la bocca di un mistificatore si avvicinasse alia tromba per compiere 
il trucco, egli verrebbe subito scoperto.

Queste le mie giustissim e osservazioni, in base alle quali em erge 
che il valore teorico dell’episodio esposto consiste in q u e sto : che 
le « voci » le quali parlavano dentro alia  trom ba, fornivano una 
prova positiva della loro genesi supernorm ale, in quanto la luce 
riverberata dalle cerchiature luminose, im p ed iva  che un m istifica
tore im itasse il fenomeno avvicinando la bocca alia  tromba. Ed  
ecco che il mio critico sopprim e addirittura nel proprio riassunto 
questa parte cap italissim a dell’episodio citato, in base alia  quale 
veniva eliminate, t'ipotesi della frode , e cerca invece di valersi dell’e- 
pisodio stesso alia gu isa di soggetto  propizio onde lanciare un 
motto di spirito contro la m ia presunta credulita. V ergo gn atev i. 
professore L a m b e rt!

N ell’episodio della « levitazione » del m edium , insiem e al p ro
prio seggiolone, eg li altera e d escrive a modo suo, commetteudo 
altresi un errore d’ interpretazione, il quale g li porge il destro di 
negare il fenomeno. E g li  s c r iv e :

... Alla fine si ode il rumore della sedia che capooolta precipita in mezzo 
al circolo. Se veramente, come Bozzano presume, il medium si fosse levi
tate insieme alia sedia, egli avrebbe dovuto riportare lesioni per i l  capo- 
volgcrsi della sedia. Siccome il Bozzano non ne parla, deve presumersi che 
probabilmente il medium, il quale e alto di statura, avra cominciato per 
rannicchiarsi, per poi alzarsi e sollevare in alto la sedia; dimodoche la sua 
voce giungeva sempre da maggiore altezza...

Ora io avevo  sc ritto :

Improvvisamente si ode la voce spaventata del marchese il quale grida:
« Parto! Parto! Parto! •». Ad ogni suo grido, si ode la voce piu in alto. 
Il seggiolone, o il marchese, battono contro il lampadario centrale, alto da 
terra circa tre metri. Poi si ode il tonfo del seggiolone, il quale ricade bru- 
scamente in mezzo al circolo, con la spa/liera rivolta in senso inverso.

V ale a dire che il seggiolone ricadde sui quattro piedi, col 
m archese sem pre seduto nel m edesimo, sa lvo  che in aria il seg«
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giolone ave va  com piuto un mezzo giro  sopra se stesso, ricadendo 
con la spalliera rivo lta  al centro del circolo. Comunque, e palese 
che questa volta tale g ra ve  inesattezza descrittiva e dovuta a un 
errore d ’ interpretazione facilm ente sp iegab ile  in uno stra n iero ; ma 
non mi pare che debba attribuirsi alia  medesim a causa l ’altra cir- 
costanza che il mio critico parla dostantemente di una sedia, lad- 
dove si trattava di un seggio lon e antico, enorm e e pesantissim o. 
Ora tale sostituzione di parole appare molto sospetta, visto  che una 
sedia b suscettibile d i venir soUevata in alto da una sola persona, ft.no a 
touare i l  lam padario centrale\ cio che tornava indispensabile al mio 
contradditore se vo leva  sp iegare  con la frode il fenomeno analiz- 
zato; laddove invece un seggio lon e enorm e e pesantissim o non 
essendo suscettib ile di venir sollevato  in alto da una persona sola, 
scom pigliava intem pestivam ente lo svolgim ento regolare della tesi 
dal medesim o propugnata. M eglio  pertanto parlare di una sedia, 
visto  che la differenza apparente era poca, e la sostituzione di parole 
sarebbe passata inosservata. E  cosi certam ente sarebbe avvenuto 
per qualsiasi lettore, salvo  per lo scrivente. Ora e palese che questa 
circostanza del seggio lon e pesantissim o, com binata alle altre del 
seggiolone che a v e va  battuto contro il lam padario centrale, e della 
voce del m archese che ci g iu n geva dall’alto, sono precisam ente le 
tre circostanze di fatto che concorrono cum ulativam ente a provare 
in modo risolutivo la realta della levitazione del medium a non 
meno di due metri di altezza, visto  che il lam padario si tro vava a 
circa tre m etri.

A  proposito della m elodiosissim a m usica concertata eseguita  
con lo strum entino nord-am ericano « Flex-a-tone », venuto in no
stro  possesso in occasione delle sedute, e che percio nessuno sa- 
p eva  suonare, mentre si trattava di uno strum entino la cui tecnica 
di esecuzione richiede una gran d e perizia, in quanto le note mu
sical! si ottengono prem endo piu o meno sulla coda della lam ina 
fonica, il mio critico o sserva :

Quando Bozzano, al primo suonare del « Flex-a-tone » decreta che nes
suno nel circolo sapeva suonare lo strumento, io ne dubito; e penso che 
h molto probabile che il medium sapesse suonarlo; dimodoche mancando 
ogni controllo, egli abbia voluto stupire gli amici nell’oscurita: il che c 
molto piu verosimile di quel che non sarebbe il viaggio, dal Bozzano ideato, 
di uno spirito nord-americano a Millesimo.

Ora comincio per osservare al mio scorrettissim o censore che 
io non mi sono mai sognato d 'ideare il v ia g g io  di uno spirito nord-

3 ^
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am ericano a M illcsim o, ma mi sono lim itato a riferire il d ialogo 
occorso in proposito con I’entita di Cristo D ’A n g e lo : e dunque 
quest’ultimo che lo d isse, non io.

S i e visto che il mio sem pre com pitissim o critico, o sserva che 
quando io decreto che nessuno nel circolo sap eva suonare lo stru- 
mento, eg li ne dubita. P ad ron issim o; ma dom ando io se la parola 
« decretare » non si a tta g lia  invece a lui, che da lontano, setiza 
sapere nulla di nulla, decreta che il m archese sap eva suonare lo 
strum ento. E  falso, falsissim o, lo giuro sul mio onore; ma com e 
si fa a darlo ad intendere ad un critico che nega tutto, e decreia 
cid che g li pare e piace, anche alterando ifa t t it  N e deriva che s 'eg li 
non crede alle m ie parole, viene a m ancare una delle prove mi- 
gliori (bene inteso, di fronte a lui solo) in dim ostrazione dell'ori- 
gine supernorm ale del fenom eno; ma per fortuna ve ne sono aitre 
ugualm ente valide. N ella m ia relazione io descrissi in questi ter
mini il fenom eno:

Non appena il gratninofono riprese a suonare, intonando il valuer del 
Faust, ecco elevarsi in aria il « Flex-a-tone », il quale prese ad accotnpa- 
gnare la musica con sincronismo inappuntabile, senza sbagliare un tempo, 
senza sbagliare una nota, complicando il proprio compito con I’esecuzione 
di variazioni brillanti che testificavano circa la grande perizia del suona- 
tore; e tutto cid volteggiando in aria, innalzandosi fino al soffitto, scen- 
dendo a far vibrare lo strumentino vicino agli orecchi degli sperimentatori, 
girando e sorvolando un po’ dovunque con la volubilita di una farfalla.

Questi i fa t t i : ora si dom anda come mai un mistiticatore a- 
vrebbe potuto com piere il gesto  di far gironzare lo strum entino 
all'a ltezza del soffitto, per indi ridiscendere nel circolo, e farlo v i
brare successivam ente vicino ag li orecchi degli sperim entatori. T u tto  
cid con una precisione e una sicurezza assolute, proprio come se 
l ’esperto suonatore vcdesse perfettam ente in piena oscurita. O ra
10 afferm o che il m archese C. S . non e un « nictalope » ; senor.che
11 professore Lam bert rispondera che se lo decreto io, allora ne 
dubita.

Non mi rimane che andare avanti.
In m erito alia seduta in cui vennero apposti i s ig illi in ceralacca 

alle porte; sig illi applicati da me, insiem e all’am ico G ibelli, e da m e 
coiitrollati in fine di seduta, il mio critico com incia per obbiettare 
che non si sa chi abbia apposti i s ig i l l i : e fin qui eg li ha ragioue,. 
giacche e stata una m ia dim enticanza di non specificarlo. Coroun- 
que eg li d oveva capire che noi non siam o tanto ingenui da la -
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sciare d ie  i sig illi li ap p lid ii il medium, come palesem ente ejarli 
sospetta.

Cio sp iegato, ricordo che in tale m em orabile seduta si conse- 
guirono due gran di « apporti », nonche il fenomeno straordinario 
di un duello incruento tra due presunti « Centurioni ro m a n i» .co n  
fendenti form idabili assestati da una parte e dall’altra, i quali piom- 
bavano sopra arnesi m etallici che risuonavano com e scudi ed e lm i; 
arnesi che pero non furono rinvenuti nell’am biente, cio che non si 
poteva sp iegare senonche presupponendo un fenomeno di « asporto » 
degli arnesi stessi, fenomeno che g ia  erasi realizzato altre volte. 
Ora il mio critico si cava  d 'im barazzo negando anzitutto g li <« a- 
sporti », e sp iegando in gu isa  piuttosto esilarante in qual modo 
avven issero  i colpi tremendi assestati dalle due p a rti; quindi si 
sforza di ridurre al minimo possibile le proporzioni degli « ap
porti », visto  che questi non potevano n e g a rs i; e siccome eg li non 
cita m ai le mie parole, si cap isce che l ’ im presa g li riesce facile al co- 
spetto dei lettori. Io avevo  scritto : * S i trattava di uno spadone 
corto ma pesantissitno, e d i una bambola form osissim a, a/ta e fasfo- 
samente abbigliata ». O ra eg li, nel suo riassunto « ad usum del- 
phini », parla di una « bambola d i stoffa e una corta d aga, oggctti 
fa c ili a nascondersi ». Io avevo  detto che nella cam era delle sedute 
non esisteva  altro m obile sotto il quale nascondere o ggetti, che 
un divano antico bassissim o, sotto il quale penetrava difficilm ente 
un b raccio ; dimodoche la bam bola apportata, alta e form osissim a, 
non avrebbe potuto penetrarvi. Ne d erivava  che questa volta si 
trattava di un « apporto » ottenuto in condizioni tali, da non es- 
sere piu lecito dubitare intorno alia  sua genesi positivam ente su- 
pernorm ale. Quanto alio spadone romano, poteva e doveva asse- 
rirsi altrettanto ; e cioe si poteva asserirlo  in quanto, com eal solito, 
prim a che la seduta s ’ iniziasse, io avevo  passato un bastone sotto 
il d ivan o ; si doveva asserirlo  in quanto se il prim o apporto era 
genuino, allora non eravi ragione di dubitare del secondo. Dal che 
deve trarsene inline un’altra conclusione d’ordine ge n e ra le ; vale a 
dire che se i due « apporti » in questione, otlenuti con s ig illi allc 
porte, dovevano considerarsi positivam ente supernorm ali, allora — in 

Hinea di m assim a — dovevasi concludere in tal senso anche per 
g li altri « apporti » ottenuti con porte chiuse a soli g iri di ch iave.

Sem pre a proposito di « apporti » rilevo una circostanza molro 
im portante dal punto di v ista della genuinita dei fatti. Com ’ehbi 
a riferire nelle mie relazioni, le facolta m edianiche per cui si estrin- 
secano gli « apporti » non appartengono al m archese C. S ., bensi
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alla sign ora Fabienne R o ssi, per quanto il m archese contribuisca 
elficacem ente con l'em issione di « forza ». Nondim eno sta di fatto 
che non si ottennero mai fenomeni di « apporto » in assenza della 
signora F ab ien n e ; e sopratutto, sta di fatto che al momento in 
cui si estrinsecano fenomeni di tal natura, quest’ ultim a e colta da 
una crisi im provvisa di esaurim ento nervoso che talora rasenta il 
deliquio, con tremiti penosissim i che la scuotono nel corpo intero, 
e un arresto piu o meno accentuato della digestione, arresto pro- 
por/.ionato alle difficolta inerenti a ll’ « apporto » che si sta prepa- 
rando. Cosi, ad esem pio, quando venne apportata, in tre tempi, la 
pianta di « edera variegata », con relativo vaso e canna di sostegno 
la medium ne sofferse a tal segno da rim ettere im m ediatam ente 
il pranzo. Questi i fa t t i : mi saprebbe dire il prof. Lam bert in qual 
modo egli concilia queste crisi im provvise di esaurim ento nervoso 
che colgono la sign ora Fabienne sem pre al momento in cui si 
estrinseca un fenomeno di « apporto », con la propria tesi del- 
l'orig ine fraudolenta dei fenomeni in questione? E m e rge  palese 
che tali crisi penosissim e stanno a indicare che in quel momento 
vengono sottratti a ll’organism o della medium, la « forza » e i « flu id i» 
im lispensabili a ll’estrinsecazione del fenom eno; ma se i l  fenomeno 
in t orso fosse invece l'opera fraudolenta dei « compart' », aflora la si
gnora Fabienne non etovrebbe sottostare a sotlrazioni d i « forza •> e d i 
<• //nidi » .

Si ag g iu n g a  che le crisi di tal natura risultano caratteristiche 
di m olte m edianita ad « apporti » ; e nelle decennali nostre espe- 
rienze in tale ordine di m anifestazioni (1894-1904) con un medium 
nostro am ico, tali crisi si rinnovavano im m ancabilm ente ad ogni 
estrinsecazione del fenomeno, con l’ aggravan te  di moti convulsi 
ton ici-clonici; per quanto il medium non ne avesse consapevolezza 
poiclie g iaceva  in condizioni di trance profonda. N e consegue che 
le dolorose, ma teoricam ente preziose, crisi nervose cui va  soggetta  
la nostra medium, in perfetta corrispondenza con l’estrinsecarsi dei 
fenomeni di « apporto », testificano in modo risolutivo in favore 
d e lla  loro orig ine supernorm ale. Noto che nelle m ie relazioni avevo  
debitam ente fatto rilevare anche questo, ma il mio critico dimen- 
tica sistcm aticam ente cio che non si conform a coi propri precon
cetti. A l qual proposito g io v a  rilevare  che nelle mie relazioni io 
avevo  altresi debitam ente indicato la signora Fabienne quale m e
dium ad « apporti » ; ed ecco che il mio critico non tiene conto 
alcuno dell'inform azione, e conferisce di « motu proprio *> tale fa- 
co lta al m archese C. S . Perch e? Mi pare che tale curiosa pretesa
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di decretare da lontano quali siano le facolta dei nostri mediums, 
risulti dilucidabile a un modo solo, ed e che la signora Fabienne 
R o ssi, ne/la sua qualita d i ospite in casa allrut, non avrcbbe potuto as- 
solaare com pari « riforn itori » d i fa ls i apporli, scom bussolando in tal 
gu isa tutto il program m a... criticoscien tifico  del prof. Lam bert.

A 1 riguardo dei numerosi incidenti in cui le « voci dirette » 
conversarono in lingue o dialetti ignorati dai m ediums e dai pre
sents, incidenti che forniscono prove indiscutibili di natura super
n o rm a l, il prof. Lam bert si cava d’im paccio ricorrrendo al con- 
sueto sistem a di svalutare a qualunque costo l'im portanza dei dia- 
loghi occorsi (g ia  si com prende : riassum endo a modo suo), per poi 
coneluderne che le avvenute conversazioni nelle lingue latina, 
spagnuola e tedesca sono costituite da poche frasi senza importanza 
teorica di so rta ; il che e falsissim o, come vedrem o tra poco. Indi 
aggiu n ge che « non e neanche straordinario che i presunti spiriti 
abbiano parlato in cinque dialetti italiani d iversi, g iacche si trovano 
dovunque persone capaci d ’ im itare m agistralm ente i dialetti * ; il 
che e piu falso che m a i; giacche, invece, i dialetti sono piu dif- 
ficili a parlarsi bene delle  lingue, e non vi e nulla di piu difficile 
dal parlarli con l’ accento preciso regionale. V i sono a G en ova ita
liani di tutte le provincie d ’ lta lia , i quali vi risiedono da trentine 
d’anni, e percio con versano in dialetto genovese, ma non appena 
aprono bocca si a v v e rte  subito che non sono genovesi. E  cosi di- 
oasi per qualunque altro d ia le tto ; m a sopratutto pei dialetti sici- 
liano e rom agnolo, estrem am ente difficili.

Il prof. Lam bert term ina la sua analisi linguistica con questo 
periodo: L a  sicurezza con la quale il Bozzano nega ai propri
m edium s le piu elem entari cognizioni delle lingue straniere prin- 
cipali, ci rende diffidenti... ». F acc io  r ile v a re  che il prof. Lam bert 
non dubita so ltanto  dei fenomeni di M illesim o, m a dubita conti- 
nuamente della m ia p aro la ; cio che assum e form a di una villana 
offesa personale. E  quest’uomo che ora mi si scag lia  contro schiz- 
zando veleno dalla penna, due anni or sono pubblico un libro 
sui •< Fenom eni d’ Infestazione », in cui sacch egg ia  dal principio 
alia fine la m ia opera sul m edesim o argom ento; e cio senza mai 
nominarmi. appropriandosi le mie m igliori argom entazioni e fa- 
cendole passare per sue. Quando il p lag io  avvenne, i miei buoni 
am ici tedeschi mi consigliarono di rive lare  pubblicam ente il fatto, 
protestando. In vece  ho preferito lasciar correre, giacche io non 
tengo affatto alia  paternita delle idee, importandomi unicam ente



ERNESTO BO/./.ANO

che la V erita triouti. Ora, pero, ritengo necessario som m inistrare 
al prof. Lam bert questa salutare « doccia fredda ».

Tornando ai fenomeni di «. xen o glossia  <>, osservo  che nella ran- 
nifestazione della personalita m edianica del generale N avarra. il 
quale era passato da M illesim o, con l’esercito spagnuolo, nell'epoca 
delle guerre di Carlo V  con Francesco I di Francia, eg li comincio 
parlando nella sua lingua, e d icendo : « Sono spagnuolo, ma per 
farmi com prendere, parlero in latino ». Dopo di che, prese a parlare 
in latino. Ora tale particolare, risulta teoricam ente im portantissim o, 
anche dal punlo di v ista dell’ identificazione personale dell'entita 
com unicante; e cio in considerazione del fatto che nel secolc- in 
cui v isse  il generale N avarra, i gentiluom ini colti sapevano tutti 
il latino, e se ne valevano per conversare ed intendersi coi gen* 
tiluomini di nazione d iv e rsa ; proprio com e odiernam ente avvien e 
per la lingua francese. O ra e pur forza convenire che in siftatto 
incidente si rileva una tale concordanza im pressionante tra cio che 
avrebbe fatto un gentiluom o del secolo sedicesim o venuto im prov- 
visam ente a trovarsi in mezzo a un crocchio di persone colte che 
non com prendevano la sua lingua, e cio che si realizzo nelle nostre 

esperienze, da su ggerire  irresistibilm ente l’ interpretazione spiritica 
dei t'atti quale Tunica ipotesi capace di dam e ragione in gu isa 
soddisfacente e naturale. Il mio critico form ula l’obbiezione che 
le frasi latine pronunciate dalla personalita m edianica « erano ab- 
bastanza incorrettc ». B en issim o! Questa e una prova di piii in di- 
m ostrazione che si trattasse proprio di un caso d’ identittcazic-ne 
spiritica, visto  che i gentiluom ini del secolo sedicesim o non par- 
lavano il latino classico di Cicerone.., tutt’altro! E ssi parlavano 
un latino molto scorretto, molto pedestre, spagnolizzato o italia- 
nizzato, a seconda della provenienza di chi lo adoperava.

Comunque sia di cio, e con buona pace del mio avversario , 
ripcto ancora una volta che nessuno dei presenti conoscev?. lo 
spagnuolo, e che il solo prof. Passini conosceva il latino. Quanto 
alio spagnuolo, e vero soltanto che l’ affinita tra le due liugu e 
permette a qualunque italiano di leggere e com prendere piu o 
meno bene la lingua sp agn u ola : i l  che pero non signified p orlo rla , 
gia/che per esprim erc i l  proprio pensiero in una lingua qualunque, Ln- 
sogna conoscerla grammaticalmcntc. S i e visto invece che nel caso 
nostro, m algrado che i m ediums non conoscessero affatto tie lo 
spagnuolo, ne il latino, la personalita m edianica espresse il proprio 
pensiero parlando spigliatam ente nelle due lin g u e ; cio chc di-
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m ostra in gu isa incontestabile la genesi supernorm ale del fe- 
nomeno.

Quanto alia conversazione avvenuta in tedesco tra il (jibe lli e 
un’entita com unicante, il mio critico com incia per osservare che 
nella conversazione in discorso si contengono parecchi errori che 
« Bozzano ha poi corretti, ma manca ogni prova d ie  la versions po
ste r io r  sia tjudla usala dallo spirito  ». Ora il mio avversario , sem pre 
scorrettissim o al medesim o modo, sa invece benissim o che le cor- 
rezioni apportate si riferiscono esclusivam ente all’ortografia delle 
parole; per cui tali errori sono unicam ente im putabili a chi tra- 
scrisse fonicam ente il linguaggio parlalo  della personality m edianica. 
E d  anche quest’altra obbiezione dim ostra la m ala fede di chi l’ha 
form ulata pur conoscendo com e andarono le cose. Inoltre si e visto 
cb’egli si sb rig a  delle conversazioni avvenute in lingue straniere 
affermando che si tratta di frasi senza im portanza teorica. Invece 
e questione di vere e proprie conversazioni originali, le quali, 
naturalm ente, trattandosi di « voci dirette » non potevano prolun- 
g a r s i ; ma si prolungarono a sufficienza onde provare che non po- 
teva trattarsi di una m istificazione di mediums, i quali avessero  
appreso a m em oria frasi di lingue ignorate da profFerirsi pappa- 
gallescam ente in seduta. A  rincalzo di quanto affermo, riproduco 
la conversazione avven uta in tedesco (che qui riproduco nella tra- 
duzione italian a):

Improvvisamente risuona una voce fortissima, la quale parla senza 
I'ausilio di una tromba, e si esprime in una lingua sconosciuta. II signor 
Gibelli ooglie espressioni dialettali tedesche in quel vociare sonoro ma con
fuse. Si rivolge pertanto al comunicante parlando in tedesco:

— Gibelli. - Vuoi tu ripetere quello che hai detto?
— Voce. - Buona notte amici miei.
— Gibelli - Desideri qualche cosa? Chi sei ?
— Voce - Fui prigioniero di guerra, e rimasi due giorni in questo 

castello.
— Gibelli - Che cosa desideri ?
— Voce - Porto con me le mie armi (un’arma e lanciata in mezzo al

circolo).
— Gibelli - Ho capito bene?
— Voce - S i ; benissimo.
Il niarchese C. S. spiega che durante la guerra furono alloggiati in 

quel castello, c precisamente per due giorni, circa 200 prigionieri austriaci.

Questo il d ialogo occorso in lingua tedesca. Come si vede, si 
tratta di una conversazione vera e propria, in cui l’entita com u
nicante esprim e in buona lingua tedesca il proprio p en siero ; di-
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m odoche il fenom eno risu lta una p rova incontestabile della sua 
genesi supernorm ale. M a cio non e tutto, poiche occorre riflettere 
a ltresi che un m istificatore ignaro della lingua tedesca, il quale si 
fosse proposto di fornire pappagallescam ente ai gonzi qualche frase 
tedesca appresa a m em oria, non avrebbe capito le domande in tedesco 
che g li  rivolgeva i l  G ibelli. E  mi pare che quest’ultima osservazione 
com binata alia  prim a, provi in modo assolutam ente certo che la 
personality m edianica la quale converso in tedesco non era il 
medium .

Cio stabilito per la  verita, su lla base dei fatti, appare sem pre 
piu enorme il fatto di un critico il quale si sforza con arti insi* 
d iose d’ogni sorta, di dem olire a qualunque costo le nostre espe- 
rienze di M illesim o, le quali rivestono un valore teorico notevo- 
lissim o, in quanto contribuiscono a rischiarare talune zone ancora 
inesplorate nel vasto  dominio della m etapsichica, nonche a  favo- 
rire grandem ente l’ interpretazione spiritualista dei fatti. N e deriva 
che se il prof. Lam bert avesse realm ente a  cuore — come eg li 
afferm a — il progresso delle ricerch e m etapsichiche, dovrebbe sen* 
tirsi lacerato dai rim orsi per la sua condotta indegna.

Ma la « trovata » piu esilarante del mio arguto avversario , e 
quella che si riferisce alle due sere in cui il caldo essendo oppri- 
mente, Cristo D ’A n g e lo  p rovvid e  a rinfrescare g li sperim entatori 
con una ventilazione vigorosa di tutto l ’am biente. Io avevo  de- 
scritto il fenomeno — quale si realizzo la prim a volta — in questi 
term ini:

Le raffiche di vento gelido mutano continuamente di direzione; ora 
piombano dall’alto, ora investono di fronte, di fianco, alle spalle, o di- 
vengono vorticose. Si direbbe che parecchi ventilatori elettrici, perfetta- 
mente silenziosi, sianoin moto all’ interno, all’esterno, al di sopra del circolo.

/
N ella seduta su ccessiva  si ripete il fenomeno, regolarizzandosi 

e  perfezionandosi. Invece delle folate di vento disordinate che c’ in- 
vestivan o da ogni parte, le raffiche refrigeranti provenivano da un 
punto solo centrale, situato in alto, e furono nella mia relazione de- 
scritte come segu e :

Quasi immediatamente si fanno sentire forti folate di vento gelido, le 
quali vanno rapidamente aumentando d’ intensita, e danno l’ impressione di 
un poderoso ventilatore elettrico a rotazione circolare, perfettamente silen- 
zioso, il quale inviasse ad intervalli sui presenti le sue raffiche refrigeranti... 
Quando passano le raffiche, i capelli si agitano al vento e le trine e le 
giacche svolazzano...

39&
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A 1 qual proposito ave va  fatto rilevare che

risultava letteralmente impossible il riprodurre artificialmente il feno- 
ineno in esame, visto che ove anche si sospendesse nel centre del circolo- 
a due metri ui altezza, un potente ventilatore elettrico a rotazione circo- 
lare, si otterrebbe bensi un effetto analogo ma non si potrebbe ottenerlo 
in forma perfettamente silenziosa.

Q ueste le m odalita m eravighose con cui erasi estrinsecato il 
fenomeno, e una volta tanto, a me parve di trovarm i al sicuro d a 
tutte le ipotesi form ulabili dai critici piii arcign i. A h im e ! A v e v o  
fatto i conti senza riflettere a  cio  che avrebbe potuto escogitare la  
fertile fantasia del prof. Lam bert, com binata a certi metodi d ' in- 
dagine praticati da lui solo.

E d  eg li, infatti, com incia per riferirsi esclusivam ente a  quanta 
avvenne nella seconda seduta, guardandosi bene dal far cenno a lle  
d iversissim e m odalita con cui erasi estrinsecato il fenom eno la  sera 
precedente; e cio perche quelle m alaugurate « raffiche che piom- 
bavano dall’alto, o investivano i presenti di fronte, di fianco, a lle  
spalle », lo im barazzavano terribilm ente, in quanto non si conci- 
liavano cop una sua p eregrina « trovata » in gestazione. E ra  per* 
tanto naturale ch’eg li le sopprim esse. Che d iam ine! A nche un cri- 
tico scientifico ha diritto a una certa liberta di scelta . E d  eg li scelse 
i fatti che g li com odavano; intorno ai quali argom enta in questi 
te rm in i:

Per produrre fenomeni piu modesti di simile natura, probabilmente sa- 
rebbe bastato che il medium, dal centro del circolo, soffiasse fortemente (!!!). 
Effetti maggiori potrebbero ottenersi con un modesto soffietto... mediante 
il quale sarebbe possibile produrre manifestazioni analoghe a quelle descritte 
dal Bozzano (!!!), benche il soffietto non agirebbe in perfetto silenzio (sfido 
io!); ma il silenzio vantato dal Bozzano doveva essere relativo, visto che le 
raffiche si producevano durante il suono del grammofono...

Chi g lie l’ ha detto che si producevano soltanto quando il gram 
mofono suonava ? A l contrario io dissi che continuarono durante la  
intera seduta, tanto la prim a che la seconda v o lta ; vale  a  dire che 
quando il gram m ofono non suonava, le raffiche continuavano la loro 
opera refrigerante. N e consegue che la form a perfettam ente silen
ziosa con cui si estrinsecarono, non era un silenzio relativo, come in- 
sinua il mio critico, m a un silenzio positivo.

Cio stabilito, si dom anda com e possano generarsi raffiche di 
vento ge lid o  che investono l ’ intera persona, dal capo ai piedi, me-
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diante 1’arnese in discorso. il quale lancia un minuscolo softio, che, 
da lontano, puo refrigerare un volto e nulla piu. S i dom anda in 
oltre di dove quel soffietto era scaturito, e dove sia andato a fi- 
nire. Come pure, si vorrebbe sapere in qual modo abbia potuto 
investirci con raffiche potenti che provenivano dall’ alto, di fianco, 
di fronte, alle spalle, con periodi di rotazione vorticosa intorno alle 
persone.

A h  ! quell'ineffabile so ffie tto ! E  un capolavoro dell’ indagine 
scientifica, induttiva e deduttiva. Invito la mente sagace  che seppe 
trarlo dal nulla, a voler sottoporre a un ultimo sforzo i propri lobi 
frontali (ricettacoli della sapienza), onde trarro dal nulla un altro 
capolavoro del gen ere ; quello per cui si dim ostra per quali miste- 
riosi congegni il m istificatore che brandiva il m em orabile arnese, 
e lo dim enava in piena oscurita, soffiando, soffiando e poi sof- 
riando. e sem pre girando, girando e poi girando, non abbia tinito 
per piantarlo in un occhio di qualche infelice sperim entatore.

Nondimeno, la m entalita squisitam ente infantile che seppe esco- 
gitare il trucco del soffietto, viene questa volta illum inata da un 
lampo di raziocinio precursore di un’adolescenza in cip iente; e in 
conseguenza, e colta dal dubbio che la bella « trovata » non appa- 
risca sufficiente a sp iegare il fenomeno in esam e; dim odoche corre 
pronta ai ripari. o sservand o :

yualora i|uesta spiegazione non bastasse, non si sarebbe ancora auto* 
riz/.ati a ritenere per « occulto » il fenomeno, inquantoche il semplice fatro 
che Bozzano ed io non sappiamo imitarlo, non significa che sia supernormale.

Come si vede, quando il mio critico non sa come cavarsela , 
snocciola una sentenza generica, e tira avanti per la sua strada 
confidando nella distrazione dei lettori. Ma io non sono un lettore 
distratto, ed osservo che la sua sentenza non vale un bel nulla al 
cospetto del fenomeno in esam e, il quale non riveste carattere vago, 
im precisato, d a ll’ apparenza inesplicabile bensi, ma che pero non 
esclude ogtii possibility di frod e; qui si tratta di un fenomeno 
chiaro, preciso. evidente per tutti, il quale esclude ogni possibility 
di frode, e assum e pertanto valore di prova incrollabile in dimo- 
strazione della genuinita dei fatti.

R im arrebb e ancora da discutere sul caso dell’ « asporto » del 
medium, ma vi rinuncio. poiche mi sento rivoltato dai sistem i a 
cui ricorre il mio critico, sistem i ai quali si ribella ogni animo 
oquilibrato' e sereno. Infatti, come si fa a discutere con un avver-
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sario che tutto risolve ricorrendo a una catena inesauribile d’ insi- 
nuazioni indegne, o ad ipotesi balorde, com binate a un’assenza to- 
tale di scrupoli? E g li accatasta sospetti su sospetti contro tutti. 
Cosi, ad esem pio, nella circostanza delle porte, le quali furono rin- 
venute chiuse debitam ente a chiave dall'interno, il mio avversario  
o sse rv a :

Ma e proprio esduso che la signora Rossi, oppure la niarcbesa, appro- 
littaudo dell’agitaziotie generale, non abbiano dato quel giro di chiave i* Una 
<lelle due signore avrebbero potuto Carlo proprio all'istante in cui prcten- 
deva di voler verificare se le porte fossero realmente chiuse.

Con cio eg l̂i non intende atferm are che il fatto siasi verificuto, 
giaeche sa benissim o che le due signore non pretesero affatto di 
verifieare le p orte ; ma pone ugualm ente giii la propria insinua- 
zione, e tira via. Dal che, perd, si apprende ch 'eg li sospetta di 
com plicity anche le due gentildonne in discorso. Posto cid, osservo 
che la sua lunga critica e tutta fondata sul medesimo sistem a 
dei presunti inganni e delle accuse senza scrupoli, in cui entra 
in hallo anche la servitii, a sua volta affaocendatn onde condttrre 
a buon fine I'im presa. E  l'in d egn ita  della sua critica e tale ch 'eg li 
strsso lo riconoscc in questi term ini:

Concede che I'ipotesi da me esposta e poco probabile, giacche presup- 
pone la collaborazione di tre persone, forse innocenti, ad uno scope fraudo- 
lento e per cid stesso infame; ma, considerata la trascuranza nel controllo, 
mi seinbra di gran lunga pin inverosimile I'ipotesi del Hozzano.

V isto  ch’egli stesso riconosce quanto v a lga  « I’ ipotesi da lui 
proposta », e naturale ch’ io ritenga a mia volta che il discuterla 
ec|itivalga a una menomazione della mia dignitti p erson alo : e mi 
limito a d ichiarare che resp ingo sdegnosam ente, anche a nome di 
tutti i miei colleghi del gruppo. le calunnie insensate di un inco- 

sciente.
E  qui, a editicazione dei lettori, mi accingo a enum erare le 

persone del gruppo da lui sospettate d ’ inganno; al qual proposito 
premetto che le insinuazioni del mio critico scaturiscono dalla sua 
penna con una disinvoltura tanto immune da scrupoli che non si 
sa se accogliere il suo dire con indignazione, ovvero  con una so- 
nora r isa ta : ma indubbiam ente l’ ilarita la piu gioconda e l'unica 
che si adatti alle circcstanze. Cost, ad esem pio, quando si trova 
im barazzato dall’ incidente della m archesa T.uisa che ad insaputa di
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tutti, depose in mezzo al circolo una busta s ig illa ta  contenente ' 
una richiesta di consiglio  a Cristo D ’A n gelo ; rich iesta  alia  quale 
Cristo D ’A n g elo  rispose subito, in modo m irabile, appena mani- 
festato si; quando il prof. Lam bert si trova dinanzi a un incidente 
sim ile, eg li se la cava insinuando:

Bozzano non ha capito che il fatto costituisce un prova malsicura, perche 
I'aulriee della domanda era la moglie del medium.

E  quando si tratta della diagnosi com piuta da C risto D ’A n gelo , 
da Londra a M illesim o, eg li estende i suoi sospetti anche a ll’amico 
R o ssi, cosi esprim endosi:

Manca qualsiasi prova che I’ innominato medium di Londra non siasi 
messo d’accordo col medium di Millesimo, il quale era stato a Londra alio 
scopo di fare esperienze; e neanche il signor Rossi e del tutlo superiore a! 
medesimo sospetto.

(O sservo che se il prof. Lam bert possedesse un bricio lo di ra- 
ziocinio, avrebbe dovuto capire che se si trattava di una m alattia 
igm rala dalla stessa persona eke la covava nel sangue, allora il medium 
e l’am ico R o ssi non potevano mettersi d ’accordo per sim ulare la 
d iagnosi di una inferm ita di cui nessuno a l mondo conosceva Pesi- 
stenza). In altra circostanza eg li s c r iv e :

Una volta quattro persone furono allontanate dal circolo (avverto i let- 
tori che si trattava della sera in cui giunsero da Torino quattro persone, 
tra le quali due mediums); a quanto pare, cio fu necessario perche esiste- 
vano due correnti fluidiche, le quali si neutralizzavano a vicenda. A me 
sembra invece possibilissimo che quelle persone abbiano occupato postipoco 
opportuni, dimodoche i due mediums non si trovarono pin, come di solito, vicini.

Dal che si apprende che questa vo lta l’ insinuazione e rivolta 
alia gentile signora Fab ienne! E  poi viene la  vo lta  del figlio 
del m archese, il caro e buon mino, al quale e lanciata una 
frecciata in occasione dell’ « apporto » della pianta di « edera va- 
riegata ». Infatti il mio critico o s s e rv a :

Se verainente, come Bozzano ritiene, la pianta, alta un metro e mezzo, 
era troppo grande per essere nascosta anticipatamente nella camera delle 
sedute, secondo me nulla impediva ad un complice del medium — che po- 
teva essere un servitore, ovvero il d i lu i fig lio  — di entrare per la porta, 
che probabilmente esisteva alle sue spalle...
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Inline ricordo che nella citazione dianzi riferita, in cui si parla 
della signorina Ferraris, la quale e una medium veggen te , il p ro
fessor Lam bert ave va  insinuato qualche cosuccia anche sul di lei 
conto; cio che traspare dalla frase: « Supponendo che il fenomeno 
sia stato effettivam ente osservato  »; il che sottintende che la si- 
gnorina in discorso siasi d ivertita a m eniire. E  cosi sono S E I  le 
persone onorabilissim e prese di m ira dalle indegne insinuazioni 
dell’em erito professore Lam bert.

S i capisce che con un metodo siffatto si potrebbe dem olire tutta 
la casistica m edianica venuta in luce in questi ottant’anni di ri- 
cerche. Sfido io! Se i m istificatori nel circolo, due « com pari » ori- 
glianti alle porte, e gli altri del gruppo colpiti da idiozia incipiente... 
Che si desidera di p iu?

Ma che dico dem olire? Cio non e vero per le nostre esperienze. 
le quali resistono incrollabili anche a tali metodi insensati di cri- 
tica pseudo-scientifica; g iacche nella com pagine delle m edesim e si 
rileverebbero ancora e sem pre un gran  numero di episodi lette- 
ralm ente inesplicabili con l’opera d egli otto m istificatori di cui ci 
si gratifica. E  per quanto mi riguarda, mi riferisco a ll’episodio di 
Eusap ia Paladino, che nessuno del circolo conobbe in v ita , la quale 
mi parlo nel suo specialissim o dialetto napoletano italianizzato, 
col timbro vocale inim itabile che la d istin gueva in vita , con le 
idiosincrasie di lin guaggio  da me specificate nelle mie relazioni, 
le quali — si noti bene — erano caralteristicke dell’ Eusapia solo qttando 
conversava con me, e solamenle con me. Mi riferisco inoltre ad intimi 
segreti fam igliari a me rivelati da un’entita se afferm ante la  m adre 
mia, segreti a me ignoti e solo in parte sospettati, su lla  veracita  
dei quali dovetti accertarm i ricorrendo a sistem i polizieschi; rive- 
lazioni addirittura provvidenziali, g iacch e furono causa che l’evento 
a cui si alludeva, fosse — diro cosi — rettificato in tempo, e av- 
viato a lietissim o fine. Ora siccom e questi due incidenti che mi ri- 
guardano personalm ente risultano incontestabilm ente supernorm ali, 
ne deriva che le « voci direlte » che m i parlarono erano inconleslabil- 
mente supernorm ali; e se cosi e, chi oserebbe sostenere che g li altri 
episodi a « voci dirette » non erano supernorm ali ?

Mi riferisco inoltre ai casi in cui Cristo D ’ A n g e lo  legg e  nel 
pensiero dei presenti e degli assenti, in cui risponde a  dom atide 
m entali; in cui ra g g u a g lia  i presenti su cio che interviene in quel 
momento in altro circolo sperim entale lontano; in cui rive la  l’au- 
tore di una lettera anom m a; in cui cotnpie d iagnosi e prognosi 
in fallib ili, preconizzando ora gu arig ion i ed ora decessi. R ip e to  per-

2
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tanto anche in questa circostanza, che siccom e gli incidenti esposti 
risultano positivam ente supernorm al!, ne deriva che quando le 
« voci dirette » personificano C risto D ’ A n gelo , risultano positiva
mente supernorm ali.

Mi riferisco ancora alia  circostanza della prim a seduta cui ebbe 
ad assistere la signorina F erraris, conoscenza nuova per tutti, e 
in cui le si m anifestb un’entita solita a com unicarsi nel gruppo 
sperim entale torinese, la quale esprim endosi in dialetto piemontese, 
le forn) un’inform azione d ie la signorina le aveva chiesto un mese prim a , 
net!'ultim a seduta cui aveva assistito a Torino. Quindi le si m anifesto 
lo « spirito-guida » del gruppo sperim entale in discorso, il quale 
parlando con la * voce diretta », riprodusse ridentica curiosissima im - 
perfezione d i pronuncia con cui s i csprim eva a Torino per bocca del me
dium in « tra n ce*. D accapo dunque: siccom e i predetti incidenti 
risultano positivam ente supernorm ali, anche le « voci dirette » che 
conversarono con la signorina F erra ris  erano incontestabilm ente 
supernorm ali.

Mi riferisco inline a tutta la serie dei fenomeni fisici a psico- 
fisici d iscussi nella presente confutazione e nell’altra che la pre- 
cedette, osservando in proposito che se tali fenomeni traggon o ad 
inferirne in modo sicuro, su lla  base dei fatti, che per taluni feno
meni di « xeno glossia  », o di « apporto », o di « asporto », o di 
qualsiasi altra  natura, si p erven iva a dim ostrarnc lo r ig in e  positi
vam ente supernorm ale, allora — in linea di m assim a — ven iva 
meno ogni ragione per condannarli in m assa a ll’ostracism o scien
tific©, allegando 1’ insufficienza dei con tro lli; g iacch e in tem a di 
controlli e di va lid ita  scientifica, si e razionalm ente tenuti a pro- 
cedere caso per caso, e non mai pedantescam ente a colpi di dogm a- 
tism o intransigente e totalizzatore; e si e tenuti a farlo in quanto 
la  pratica insegna che possono darsi serie di esperienze m etapsi- 
chiche, le quali risultino valid issim e anche all'in fuori di ogni con- 
trollo personale del medium. E d  e quanto si e dim ostrato nel pre
sente lavoro e in quello analogo che l’ha preceduto.

Posto cio, non mi rim ane che ripetere ancora una volta quanto 
d issi in principio, e cioe che p er le esperienze d i MH/esimo la que- 
stione dei controlli non riveste importanza apprezzabile. in quanto in tutte 
le noslre sedate s i realizzarono costantemente episodi i  quali escludono in 
modo assoluto qualsiasi genere d i /rode.

Quanto alia  pretesa analisi critico-scientifica del prof. Lam bert, 
la  quale e costitu ita da un am m asso inform e di note sconnesse 
rabberciate a caso in un disordine inestricabile, il quale stupisce
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e  d iso rien ta  ch i le g g e ; note in s id io se , in cut non si citano mai If 
ntie parole, e  in  cu i si riassu m o n o  i fatti o in fedelm ente, o fram - 

m en tariam en te , co l p reciso  intento di p resen tarli ai le tto ri n ella  

lu ce  piu  s fa v o re v o le , e ssa  non in tacca  in m in im a g u isa  le nostre 

esp erien ze  di M illesim o, e in p ari tem po risu lta  la  n egazion e, ov- 

v e ro  la  p aro d ia  d e ll ’an a lis i scien tifica .

*
*  *

T e rm in o  con a lcun e seren e  con sid erazion i d ’ ord in e g e n e ra le .

Q uando ci si a p p resta  a  c r it ic a re  le altru i esperien ze. d ovreh b e 

sem p re  ten ersi il d eb ito  conto  d e lla  seg u en te  m assim a im portan- 

t is s im a : « A ltro  e le g g e re  le relazion i dei fenom eni, ed  altro  assi- 

s te rv i ». C h iun qu e a b b ia  sp erim en tato  lo s a :  la  parte  p iu  con vin - 

cen te in m erito  a lia  gen u in ita  dei fatti e p recisam en te  q u e lla  che 

non pud in serirs i n elle  relazion i d estin ate  a lia  p u b b lic ita . S i  tratta  

quasi sem p re  di r ilie v i di am b ien te  m oltep lic i e fu g a c iss im i, i quali 

non sono trad u cib ili a  p aro le , o se  ci si p ro v a sse  a trad u rli, per- 

d ere b b ero  o g n i efficacia . A lt r i  r il ie v i del g e n e re  non sono reg istra - 

b ili p er m o tiv i d ’ a ltra  natura. C osi, ad  esem pio, un re lato re  di 

esperienze a  « v o ce  d ire tta  » d o v ra  lim itarsi a  r ife r ire  i d ia lo g h i 

che si sv o lg o n o  tra  p erso n a lity  m ed ian ich e  e sp erim en tato ri, e non 

p o tra  certo  rim p in zare  la  p ro p ria  re laz ion e  con la  riprod u zion e 

d elle  con versazion i ch e  a v v e n g o n o  tra  i p resen ti. O rben e, ta li con 

versaz io n i forn iscon o ben so ven te  le p ro v e  m ig lio r i in torno a lia  

g e n u in ita  dei fenom eni, in quanto  son o p ro v o ca te  d a lle  m anifesta- 

zioni in corso ; senza con tare che v a lg o n o  a  p ro v a re  ch e c iascu n o 

si tro v a  a l p ro p rio  posto , co m p resi i m edium s, i q u ali prendono 

p arte  a tt iv a  a lle  co n versaz io n i s te sse ; ed  a v v ie n e  so v e n te  ch 'ess i 

in te rlo q u isca n o  in occasio n e  di fenom eni di « ap p o rto  », o di «; voci 

d irette  », o di « m ani che toccan o ». o di « lev ita z io n i di o g g e tti  », 

i q uali s i estrin secan o  a l p rec iso  istan te  in cui ess i p arlan o .

V o le n d o  c ita re  q ualch e c irco stan za  n otevo le  del ge n e re , o sse rv o  

ch e  n e lla  sed u ta  in cu i furon o  ap p osti i s ig il l i  a lle  porte, e d u ran te 

il d u ello  in cruento  tra  i due p resun ti « C en turion i rom ani », a llo rch e 

i fendenti p io m b avan o  d a lle  due parti su  scud i ed elm i, il nostro 

m ed iu m  fa c e v a  osservaz io n i su quanto  a v v e n iv a , e la  sua voce  

p ro v e n iv a  d a l p osto  in cu i e g li d o v e v a  tro v a rs i. E  siccom e nel 

caso  in q uestion e, non p o te v a  tra ttarsi d e ll'in te rv e n to  di « com - 

p a r i », v is to  che le porte eran o  m unite di s ig il li ,  e i s ig il l i  furono 

rin ven n ti in tatti, ne d e r iv a  che q u esta  v o lta  ci si tro v a  di fron te 

a  m an ifestazion i che p er quanto  p orten tose  fin che si vuo le , erano
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p o sitiva m en te  su p ern o rm a li; e  c io  s ia  detto , p roclam ato , r ib a d ito . 

con buona p ace  di tutti g li  in cred u li, g ra n d i e  p icco li.

Q uando s c r iv e v o  la  re laz ion e  di q u esto  stra o rd in a rio  d u ello  in- 

cru en to  in m ezzo a l c irco lo , com e quan do s c r iv e v o  l 'a lt ra  re laz io n e  

d e ll ’ « asp orto  » del m edium , io  sa p e v o  ch e a v re i su sc itato  l ’ in cre- 

d u lita  di m olti le tto ri, e p ro vo ca to  le ire dei m etap sich ic isti orto- 

d ossi. E b b e n e , m a lg ra d o  ta le  p ro sp e tt iv a  tu tt’ a ltro  ch e p ia c e v o le .

10 non ho es itato  un istan te  a  co m p iere  in tero  il m io d o v e re  di 

re latore ; cosi com e, in c irco stan ze  an a lo g h e  non esitaron o  un istan te  

a com p ierlo  ne W illia m  C ro o k es, ne il p ro f. O liv e r  L o d g e , il prim o 

dei q u ali p u bb lico  p orten tose  sto rie  di fan tasm i m ateria lizz ati, e il 

secon d o  riferi « m e ssa g g i trascen d en ta li » le ttera lm en te  o stic i al 

c rite rio  dei non in iziati; e tutto c io  m a lg ra d o  ch e I’ uno e  l'a ltro  

a v e sse ro  la  certezza di a ttira rs i ad d o sso  ire , c rit ich e , sch ern i che 

avre b b ero  com p rom esso  la  loro  rip u taz io n e scien tifica . P ro sp e tt iv a  

m olto g ra v e  p er uom ini che a v e v a n o  una fam a d a  p re se rv a re : e p - 

pure e ss i sce lsero  la v ia  del m artirio , p e r  non d im o strarsi cod ard i, 

O rb en e ; n ella m ia pochezza, io p u re  non v o lli d im ostrarm i cod ard o : 

ed ora ne su b isco  le con segu en ze . P a z ie n z a ; mi con so lero  rispon - 

dendo ai m iei crit ic i con la  fra se  su b lim e di N elso n  m o re n te : God 
Save; I  made my du ty; « D io  s ia  lo d a to ! H o  fa tto  il m io d o v e re  ».

Com unque, o sse rv o  al p ro f. L a m b e rt  che s ’e g li  a v e sse  a ss is t ito  

a lia  sed u ta  di cui si tra tta  (o, in vero , a  q u alu n q u e a ltra ), a v re b b e  

im m ed iatam ente  cam b iato  opin ione, d ep lo ran d o  am aram en te  la  p ro 

p ria  in con su lta  le g g e re z z a  n ell’ a cc u sare  il p ro ssim o . E  v ero  ch ’e g li 

d ifen d e il p ro p rio  a tte g g ia m e n to  o sse rv a n d o  ch e sen za una p iena 

lib e rta  di d iscu ssio n e  « non sareb b e  p o ss ib ile  a lcu n  d ib attito  sc ie n - 

tilico su i fenom eni p ara fis ic i ». G iu stiss im o ; p ero  g li  ram m ento che 

un critico  sc ien tifico  non h a so ltan to  dei d ir itti d a  fa r  v a le re . m a 

ez ian d io  dei d o ve ri da c o m p ie re ; tra  i q u a li e ssen z ia liss im o  quello  

d i non falsare i  tesli, m en tre ra g io n i e lem en tari di d e lica tezz a  e 

di g iu stiz ia , im p on gon o a  q u alu n q u e critico  di le g g e r e  a lm en o  

con la  d o v u ta  attenzione la  se rie  dei fa tti ch ’e g li  s i p rop on e di 

a n a liz z a re ; e c io  al fine di com p en etrarli a  su fficien za p er sen tirs i 

s icu ro  di non la n c ia re  contro a lcu n o  accu se  ed in sinu azion i g ra -  

v iss im e , inconciliabili coi qu in d i g ra tu ite , fan tastich e , a ssu rd e .

O ra  q uesto  e quanto h a p erp etra to  il p ro fesso re  R u d o lf  L a m b e rt.

11 q u a le  a g i con una le g g e re z z a  in con su lta  se v e ra m e n te  r ip ro v e - 

v o le ; e, p er ora, mi lim ito  a  r ic o rd a rg li ch e la  sc ien za  non co n fe- 

r isce  il d iritto  di ca lu n n iare  im pun em en te il p ro ss im o .

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



« LUCE E OMBRA ».

« Luce e Ombra » : tito lo  ben in d o vin ato  di n o b iliss im a m od esd a, 

co n sacra to  da un’au rea  e p ig ra fe  di G io rd an o  B ru n o , la  q u ale  de- 

fin isce il cara ttere  essen zia lm en te  chiaroscuro d e lla  G ra n d e  R ic e rc a  

di Psicono/nia. —  P e r  ora, b iso g n a  co n fe ssa rce lo  q u esto  con s a g g ia  

um ilta , VOmbra s o v ra n e g g ia  la  Luce, —

e tanto sul sentier ala distende!

In an tico  Y a l-d i- la  e ra  d e tto : i l  regno delle ombre certam en te 

d a lle  appariz ion i nereggianti dei d e fu n ti; e di qui anche il nom e 

di siiom anzia, che vu o l d i r e : con sultazione d iv in a to r ia  d i e sse  

Ombre-, e 1 'aese d ell’ Ombra in tito lo  il suo in teressan te  vo lu m e di 

e sp e rie n z e  sp ir it ic h e  la  co lta  ed in te lle ttu a le  m ed ia  S ig n o ra  D ’ E - 

sp eran o e  con g iu s to  c rite rio  re a listico .

D i fatto , filoso ficam ente p arlan d o , ta le  si m an ifesta  a  noi Yal-di-la 
nei suoi incoli, q uan d o  g iu n g a n o  q u esti ad a v e r  con tatto  con  noi, 

p o ich e ritornano nostri, d ire i, intus e l in cute, e non p osson o a  noi 

sv e la rc i q u ali son o d iven u ti d opo il p a s s a g g io  m isterio so  nel- 

l ’ a ltro  m ondo, e q u ali iv i v iv o n o  com e essenze e come form e.
G li sp iriti reduci, com e r iv esto n o  asp etto  e p e rso n a lity  te rrestri, 

e  p ersin o  indum enti, co si rip ren d on o costum i e  l in g u a g g io  ed il 

resto , to rse  non so lo  a  sco p o  d ’ iden tificazion e, p erch e  so v e n te  questo  

sco p o  m an ca asso lu tam en te . D u n q u e si tra tta  di le g g e  di am b ien te , 

o  di fun zionalita  b io lo g ica , che lo ro  si im pone. Q uindi n u lla  sap - 

p iam o  q u ale  d a v v e ro  s ia  la  loro  fo rm a e sterio re  nel loro  m ondo, 

ne q u ale  la  in terio re , c io e  la  form a mentis et anim i. B e n  si com - 
p ren d e  la  r isp o sta  d e lla  K a t ie  K i n g  a  C ro o k e s  ch e d o v e  rivo l- 

g e r le  dom an de c irc a  l ’ a ltra  v i t a :  Fatem i delle domande ragionevoli 
ch e  ra g io n e v o le  non e  d om an d are  di co n o sce re  c io  ch e e  fu ori 

d e lla  n ostra  p o ss ib ility  di com pren dere . A lt r i  sen si, a ltra  v i t a : a ltra  

v ita , a ltra  coscien za, a ltra  m en ta lita . D u  P re l m olto sa g g ia m e n te  
sc r is se :

Noiuomini non possiamo comprendere di tutta la vita psichica dei defunti 
se non alcune parti, che sono legate al ritorno dei loro pensieri alia terra ; ed
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a quest! appartengono i inonoideismi, che li possedevano nella loro morte. 
Solo i pensieri, che ritornano indietro, provocano le manifestazioni; ma tutto 
cio che si riferisce al)W dt Id in se stesso, e cio che riempie la vita dei defur.ti, 
ci sfugge, perche non e causa di questi fenomeni. Essi dunque non provano 
che la vita dei defunti sia assorbita da queste cose, e che sia nel resto vuotu.

II m ed esim o fenom eno di retrocession e  d e lla  m em oria si veri- 

fica n elle m an ifestazion i sp iritich e  p ro vo ca te  ta lo ra  con una ta le  

in ten sita  d ra m m a tica  da im p ression arc  v ivam en te  i p resen ti. Du 

P re l, a p p o g g ia n d o si su lle  p ro v e  d el son n am bolism o, o s se rv a v a  che 

« la coscien za trascen d en ta le  non e s o g g e tta  a lle  m alattie  d e lla  co -  

scien za scn so ria le  ». Io  p e r  m e d ic o : Dubitat Augustinus su q uesto  

punto im p ortan tissim o. Q u ali p ro ve  se ne hanno p rop rio  assolute? 

Q uali se  ne p osson o m ai a v e r e ? !  L e  n ecro fan ie  non ci danno ap- 
porti di v e r ita  trascen d en ta li controllabili: ab b iam o rari e rap id i 

sprazzi di luce n ella  ten eb ra  fo n d a : lum inis vestigium  in tenebris: 
ecco  tutto. II p iii dotto  uom o in q u esta  psicoso/ta quintessenziale 
d 'o ltre  tom ba, o, m eg lio , d ’o ltre  m ondo, e doctus in libro, poiilts quam  
in re. F en o m en ism o  anch e a i o s a : noum enism o zero v ia  zero 

=  z e ro n e ! C lau d io  S a in t-M artin  d ic e v a  ch e les revenants son o  des 
reslants fo rse  non a torto . II filo so fo  sco n o sciu to  si m o stra v a  in cic» 

un conoscitore.

** *

E d  o ra  trap ass iam o  in q u e sta  Critica interiore al Unebrarum ve
stigium  in lum ine di B ru n o , a l  nostro  d i qua d e lla  n ostra  v ita  b i-  

fronte . Omnis homo duplex', siam o  d u e in cam e una'. d op p ia  c o 

scien za , e sterio re , o  se n s itiv a , e  in terio re , o  trascen d en tale . K a n t  

p en sa  che noi v iv ia m o  contemporaneamente q u esta  v ita  d u p lic e : Ho
rn in i c o g li e fra  g li uom ini, e, in siem e, sp iriti c o g li sp ir it i. P u o  essere  

una v e r ita  in tu itiv a  —  p ero  so lo  pub essere —  m a e ? ... H icpu n ctu s! 
N a v ig h ia m o  sem p re  nel m are  del d u bb io ... anzi dei d u b b ii. D u e  c c -  

scienze, ch e in fondo ne fo rm an o  una, la  ca d u ca  e la  im m o rta le : a b 

b iam o un ep icen tro , co sc ien za  se n so ria le , ed  un ip ocen tro , cosc ien za 

trascen d en tale . T u tto  c io  sembra ch iaro , m a e  in v e c e  m olto chiato- 
oscuro, anzi ckiaro-oscurissim ol Q ui an co ra  il doctus in libro , non lo e  in re 
ipsa, il p o vero  g ra n  d o tto ! N e a v r e b b e d io b b ie z io n id a p ig lia r s i ,  com e 

un v iv o  b e rsa g lio , d a i su o i d is c e p o li !... A lt r o  ch e se lv a  s e lv a g g ia  

d an tesca , e sen za « d iritla  v ia !  ». Quot capita, tot sententiae... O gn i 

dottore da d e ll’ asin o  nel suo cu ore al su o  co n fra te llo , in vece  di 

rico n o sce rsi tutti buoni fra te lli  in asin ita  d ottorale ... S iam o , s i : m a 

che siam o, e come siam o, e perche, cioe  p e r  quale causa, e p e r  qu al
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fin e* Hoc unum scio me n ih il sc ire : q u esto  il costru tto  del sapiente 
vero , m entre il sapuio poi sp u ta  sen tenze a  v a n v e ra  e scam b ia  p er 

demonstratum il demostrandum /
O r q u alch e p icco lo  esem p io  di com une in com p ren sion e d e lla  

m isteriologia p sich ica  —  so lo  q u alcu n o  fra  i m olti r ife r ib ili. So n  d av- 

v ero  due coscien ze, od e una b ip a rtita  con ufficii e faco lta  d iv e rse ?  

L ’ una ha fab b ricato  il corpo, e l ’a ltra  se ne se rv e . L a  m a g g io re  e 

su p erio re , p ren ata le , cotiosce l’ in fe rio re  —  m a ne e veram en te  con- 
sciente? L ’ in fe rio re  non co n o sce , ed e in co n sc ia  d e lla  su p erio re : 

percid  ig n o ra  la so luzion e d e ll’e n ig m a  um ano con ten uta tu tta  n ella  

coscien za su p erio re . In tan to  q u esta , che nel son n am bo lism o ci 

p ro v a  di con oscere  la m inore, e di e sse re  ad d etta  a  g o v e rn a rla , 

non fa  sen tire  ad  e ssa  la  su a  prem in en za, se non pad ronanza, n e lla  

v ita  o rd in a ria , m a so lo  eccezion alm en te  ed  in m odo v a g o  si, che 

sem bra non una p arte  di un tut to psichico, m a p ro p rio  un altro es
sere psichico, so lo  cointeressato, non consustamiato. A n z i, a lle  vo lte , ci 

e conflitto  d ’ in teressi m ora li fra  loro , op p osiz io n e in te st in a : ch e se 

rara concordia inter fra tres, secon d o la  B ib b ia , an ch e fra  sorores se- 

condo il m ed esim o ! C om e si s p ie g a  q u e sta  a n tin o m ia?!... D u  P re l 

in s e g n a v a : « L ’ a tt iv ita  an im ica  non e incosciente. N on b iso g n e re b b e  

m ai d ir e :  Vincosciente, m a cio  che l  incosciente p e r n o i» . D u n q u e la  

cosc ien za in terio re  e su p erio re  e la  co sc ien z a  integrate, che p en sa  ed 

o rgan izza, e l ’a ltra  e fun zionale  e p arz ia le , e una p ro p a g g in e  del- 

l’ a ltra , e non puo d are  la  tnisura, n e in te lle tt iv a , ne e tic a  di una p sich e  
in carn ata , se non m olto re la tiv a , od a p p ro ss im a tiv a . Decipimus specie 
v e r if...

N on e un con fusion ism o, n o ; m a n ep p u re  e una ch iarificazio n e 

p e rsu a s iv a  q uesto  Iraducianistno p sich ico , che si d o vre b b e  ritro v a re  

an ch e n eg li an im ali su p erio ri, d a ta  l’ un ita  d e lla  le g g e  p sico fis ic lo - 

g ic a :  cioe p u r i b ru ti d o v re b b ero  a v e re  il loro  su b c o sc ie n te ; mi
nimus in minim is.

*
*  *

V en iam o  ad  un altro  g ra n  punto chiaroscuro, alm en o p er m e, 

q u ello  d ella  su g g e stio n e , la  q u ale  p arte  d a lla  cosc ien za sen soria le , 

e p er co n se g u ire  l ’ in tento d e v e  trad u rsi in a u to su g g e stio n e , che e 

di p ertin en za d e lla  au tocoscien za d e ll’anitna, la  q u ale  p o ss ied e  le 

faco lta  dette  da noi sop ran orm ali. E  v ero  che 1’au to coscien za com e 

puo voler a cc e tta re  la  su g g e stio n e , puo ezian d io  non volere accet- 

ta r la , m a so rp ren d e  il fatto , che non p ren d a  e ssa  l ’ in iz ia tiv a , sp ec ie  

nei casi di co n servaz io n e , o di p reservaz io n e  o rg a n ic a  di su a  esc lu -
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s iv a  p re ro g a t iv a  —  e ch e non m etta in op era , e non fa cc ia  fa r  va- 

lere  i cosi detti poteri fisiologici, un tem po ap p ella ti in m ed ic in a : 

vis m edicatrix N aturae/ S a p p ia m o  anzi che sp e sso , quan do la  co- 

sc ien za  an im ica si m an ifesta  ap ertam en te  n e lla  fase  son n am bolica , 

rifiu tasi di occu p arsi d e lle  in ferm ita  del corp o , non ostan te  le v iv e  

in sisten ze  d e lla  co sc ien za  co rp o re a , ch e im p lo ra  so c c o rso ! S e m b ra  

com e se  a v e sse ro  fin a lita  d iss im ili, o  an ch e o p p oste , m entre sono 

c o stre tte  a lia  c o lla b o ra z io n e ! In so m m a si d ireb b e  ch e  non es ista  

una unione ipostatica tra  loro, m a u n a comunione anasiomosata: o ra  

sem b ra  funzioni l ’ in terd ipend enza, ora  l ’ in te rin d ip e n d e n z a !

S e m p re  m isteri nel m iste ro : p roblem i nel p ro b lem a p sicofisio - 

lo g ico . C h e sap p iam o  di vero  e di certo? Que savent its les savants 
Q uanta ig n o ra n za  n ella  S c ie n z a  d e ll’an im a, com e q u an ta  fa v o la  n ella  

S to r ia  stc ssa  d e ll’a n im a ; d a lla  x  m on ad ica  al m ito ad am ico !

*
* *

N elle  esecuzioni di ord in i p ostip n otici q u e lla  ch e non g ia e s e g u e , 

ma fa  eseguire e la co sc ien za  an im ica, ch e  ha acceitata e registrata 
la suggestions, m entre la  co sc ien za  co rp o rea  n u lla  sa , p erch e  n ulla 

puo ricord are , ed op era  automaticamente, p u r cred en d o  o p era re  di 

p ro p ria  v o lo n ta  ed in iz iativa , secon do un imperioso p en siero  sorto  

e x  abrupto nel c e rv e llo ! Q u est’ im pulso  ir re s is tib ile , che sem b ra  

spontanea (m entre e spinie, non sponte), da chi v ien e, e com e e cosi 

im p erativo  da ren d ersi c o str itt iv o ?  Chi ha re g is tra to  il tem po pre- 

fissato , cosicch e l ’esecu zio n e si realizzo  a m inuto secon do, com e 

alio  sco ccare  di una s v e g lia  in tern a? T u tto  e il fatto  d e lla  cripto- 
coscienza an im ica, che ha un suo ap p arecch io  en cefa lico  a p arte  se- 

g re to ! D u nque d u p lic ita  di v ita  n e ll’e ssere  um ano: p er con seguen za 

o r ap p aren te  fa ta lita , or ap p aren te  lib erta : ap p aren te  auiomatisma, 
e  ap p aren te  autonomismo, secon d o  le cose  e secon d o  i c a s i ; c io  chet
con fon de i nostri g iu d iz ii, e ci c rea  sp esso  i p reg iu d iz ii e tic i, o 

sc ien tih ci... e si tratta  « I'om bra come cosa salda »/ In  q uesto  im p erv io  

cam p o di ricerch e  ab b iam o d ottori go n tian u vo li e servuvt perns di 

p roseliti a cch iap p an u vo li. I ’b i est veritas*

* *
Q uale la co n clu sio n e?

B e n  p icco la , ben m eschina, ah im e! S a p p ia m o  di non sap ere  se 

non a ssa i poco. I-a n ostra  p s ic o lo g ia , non q u e lla  vecch ia , m a la 

n u o vissim a, q u e lla  trascen d en ta le , si d ifferen zia an co ra  tanto d a lla  

1 ’ s icosofia , quan to  il lom brico , che serp e  su lla  m ota, d e ll ’a q u ila
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reale, che si libra nell’azzurro dell’etere a perdita di v ista ... Sap- 
piam o soltanto di non sap ere ; com prendiam o di non poter com- 
prendere. E  naturale: incom prensione dell’ incom prensib ile! Percio  
necessita una buona dose di agnosticism o e una discepsi verso  la 
nostra Subcoscienza, che quantunque sia la nostra Prow idenza p er
sonal'-, secondo Du P rel, e anche la nostra Sfinge interiore supcr- 
per senate!

N apoli, 29 gingno 1925.

V. Ca v a i .l i .

4<>g

II mondo.

Se tu dimandi del mondo secondo la volgar significazione, cioe in 
quanto significa I’universo, dico, che quello, per essere infinito e senza di- 
mensimi o misura, viene a essere immobile e inanimate e informe, quan- 
tuiujue sia luogo di mondi infiniti mobili in esso, e abbia spazio infinito, 
dove son tanti animali grandi, che son chiamati astri. Se dimandi secondo 
la significazione, che tiene a presso li veri filosofi, cioe in quanto significa 
ogni globo, ogni astro, come e questa terra, il corpo del sole, luna e altri, 
dico, che tal anima non ascende ne discende, ma si volta in circolo. Cosi 
essenda composta di potenze superiori e inferiori, con le superiori versa 
circa la divinitate, con I’ inferiori circa la mole, la qual viene da essa vivi- 
ficata e mantenuta intra li tropici de la generazione e corrozione de le cose 
vivemi in essi mondi, servando la propria vita eternamente: p erch el’atto 
della divina prowidenza seropre con misura e ordine medesimo. con divino 
oalore e lume, le conserva ne I’ordinario e medesimo essere.

G iordano B runo.

Le due Scienze.

. . . . Le scienze hanno due estremi che si toccano: il primo e la pura 
ignmanza naturale in cui si trovano tutti gli uomini fin dalla nascita; I’altro 
0 quello a cui giungono le anime grandi, che, avendo percorso tutto quanto 
gli uomini possono sapere, si accorgono che non sanno niente e si ritro- 
vano nella medesima ignoranza da cui erano partiti. Ma e una ignoranza 
sapiente... Quelli di loro che sono usciti dall’ ignoranza naturale e non son 
potuii arrivare all’altra, hanno una certa infarinatura di questa scienza suf- 
ficiente e fanno i saccenti. Costoro ingannano il mondo e giudicano di ogni 
c;osa peggio degli altri. II popolo e gli spiriti superiori abitualmente rego- 
lano il ritmo del mondo: gli altri lo disprezzano e vengono disprezzati. Essi 
giudicano male di ogni cosa e il mondo ne giudica bene.

Pa sc a l .



1L MONDO SPIRITUALE 
SECONDO M A R S IL IO  FICINO

M arsilio F icino fu, tra g li um anisti, com ’e noto, il principale 
ispiratore di quella interpretazione p laton ico alessan d rina del C'ri- 
stianesim o, equivalente, secondo alcuni, a una specie di teologia 
interm edia tra le due religioni.

N egli « A nnali E cclesiastic i » del Cardinale Baronio, e nar- 
rata l’apparizione postum a del F icino aU’am ico carissim o M ichele 
D el M erca to : M ichael, vera sunt ilia  /... Sono vere quelle cose che 
d icevam oinsiem e, sull’ anima, sull’A l  di La, sulla v ita  dopo la  m orte... 
Cio detto, scom parve. L a  prom essa, che i due am ici si erano scatn- 
biata (di apparire a ll’altro, quello dei due che fosse morto prima). 
e forse il piu antico tra g li esem pi che si conoscono, di prom esse 
del genere. D ipende da cio, la popolarita di M arsilio F ic in o  tra gli 
sp iritisti. A nch e e sopratutto, perche m antenne la prom essa.

Quali sono le cause occulte e m isteriose, dalle quali puo dipen- 
dere, in un mondo superiore, la possibility o meno di adem piere 
alia  prom essa di apparire ai superstiti dopo la m orte? M a non in- 
tendiam o intrattenere su questo argom ento i nostri lettori e nep- 
pure sul sincretism o pagano-cristiano della teo logia  di M arsilio F i 
cino, o sulla lum inosa sua dottrina del rapporto tra la M ente divir.a, 
la mente angelica, la mente e l ’anim a um ana...

*
sjt *

Erano i tempi di Lorenzo dei M edici, e, nel giorno che rappre- 
sentava l’effem eride della morte e anche della nascita del d ivine 
Platone, nove Platonici, nello stesso numero delle M use, e tra 
essi M arsilio F icino canonico fiorentino, furono invitati da F ran 
cesco Bandino, con regale apparato, alia  v illa  di C a ragg i. per 
rinnovare, nella storica ricorrenza del sette novem bre, il Convitc- 
di Platone.

T ra  le cose belle e grandi che si contengono appunto nel commento 
di F icino al Convito « tradotto di g reca  lingua — come eg li dice —
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per rim edio dei latini » (1) vi e la teo riad elle  « anim e delle spere » 
e dei « demonii » (Cap. in). V ale  la  pena di esporla e di esami- 
narla piii dettagliatam ente, ad uso dei nostri lettori, che potranno 
com m entare a loro ag io  l ’opinione del nostro filosofo intorno al « modo 
in che i Dem onii abitano la regione in mezzo tra il C ielo e la Terra, 
per le parole di D iotim a nel Convito, e per quelle di Socrate nel 
F ilebo e Fedro, e per quelle dello A ten iese  peregrino nelle L e g g i, 
e di Epinom ide ».

L ’anima del Mondo \ cosi si esprim eva P la to n e : e M arsilio F ic in o  
sp iega  che il Mondo e com posto di quattro elem enti, che i corpi 
di tutti g li anim ali sono particelle  del M o n d o : ogni corpo, pero, 
non e com posto di tutta l’aria , di tutta l’acqua, di tutto il fuoco, 
di tutta la terra. Poiche dunque il corpo di ogni anim ate e form ato 
di una parte di questi elem enti e poiche il tutto d ev ’essere piii 
perfetto della parte, abbiam o che l ’elem ento fuoco, l’elemento aria, 
l’elem ento acqua e l’elem ento terra sono viventi, perche di essi e le
menti fanno parte i corpi degli anim ali v iv e n ti: e v iv e  per conse- 
guenza tutto il corpo del mondo.

Certo, inconveniente cosa sarebbe che il corpo imperfetto avesse I'anima 
e il perfetto fosse senza anima... Chi e si semplice che dica la parte vivere 
e il tutto non vivere?... Chi neghera vivere la Tena e la Acqua, le quali 
dan no vita agli animali generati da loro? E, se queste fecce del Mondo vi- 
vono, e sono piene di viventi; per che cagione 1’Aria e il Fuoco, essendo 
piu eccellenti, non debbono vivere? E  avere similmente li loro animali?

** *

Siam o, dunque, ag li abitatori dell’A r ia  e del Fuoco, cioe ai 
Demoni nel senso classico, non in quello teo logico  posteriore. I 
Dem oni, secondo M arsilio F icino , sono im m ortali m a passib ili, mentre 
g li uomini sono passib ili e m ortali e g li Iddii sono im passibili e 
im m ortali. I Dem onii abitano sotto la luna la regione del Fuoco 
etereo, e vi sono anche quelli che abitano 1’A r ia  pura e l’A r ia  nu- 
volosa presso l ’acqua.

E  amicabilmente e ardentemente mescolano, nel governare, le cose inferior 
e massime le umane. Tutti questi, in quanto a questo offizio, paiono buoni: 
e ancora parte de’ Platonici, insieme con li Teologi Cristiani, vogliono es- 
servi alquanti niali Demonii. Ma qui, dei mali, al presente non si disputa. 
E  quelli buoni, che di noi hanno custodia, sono per proprio nome da Dio- 
nisio Areopagita chiamati Angeli governatori del Mondo inferiore: la quale 
cosa non discorda dalla Mente di Platone.

41 1

( 1 )  V e d i  e d i z .  di N e r i  D o r t e la t a ,  K irenze 1 5 4 4 .
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... E  lasciam ola stare anche noi la  d isputa intorno ai malt De- 
monii. E  im portante, in M arsilio Ficino, piu che l’avvicinam ento al 
pensiero platonico e ai puri M isteri di D iotim a sacerdotessa, quel 
suo caratteristico  e quasi v issuto attaccam ento alia  dottrina della 
collaborazione assidua, quotidiana tra  esseri v is ib ili e esseri invi- 
s ib ili: M ondo invisib ile  e non Mondo di L a , per M arsilio Ficino, 
il Mondo dei Demoni buoni e cattivi e il Mondo degli A n g e li. P u r 
negando loro le « passioni corporali », riconosce e ammette, in altro 
luogo, il loro affetto per g li uomini buoni e il loro odio per g li uomini 
cattivi. L ’in iziativa del male e, quindi, fondam entalm ente m essa a 
carico deU’uomo, e con essa, la possibility  di sottrarsi alle affinita 
buone del Mondo invisib ile . Ce n’e quanto basta per una etica spi- 
ritualista superiore, cbe, a distanza di secoli, puo aggiornarsi alia 
m oderna speculazione e tornare ad oflfrire inesauribile m ateria di 
approfondim ento per g l ’ intelletti preparati.

G a b r ie l e  Mo r e l l i .

Al di la.

Ecco che quando I’uomo va cogitando, pensa supra il sole e poi piu 
supra, e poi fuor del cielo, e poi piu mondi infinitamente, come escogita- 
runo pure gli Epicurei. Dunque di qualchc infinita causa ella e effetto, e 
non del sole e della terra, sopra li quali infinitamente trapassa. Dice Ari- 
stotile ch'e vana imaginazione pensar tanto alto; e io dico con Trimegisto 
ch’e bestialita pensar tanto basso; et e necessario ch’egli mi dica donde 
avviene questa infinita. Se si risponde che da un simile mondo un altro 
simile si pensa, e poi un altro, poi in infinito, io soggiungo che questo ca- 
minare di simile in simile scnza fine, e atto di cosa partecipe dell'infinito; 
e benche le belve da un simile all’altro scorrano, cio avviene perche tutte 
le conoscenze vengono dal la prima sapienza ; e pero son tra loro simili; ma 
chi e piu elevata e chi meno.

Di piu, nullo ente opera oziosamente le sue azioni maggiori, ma tutti 
li drizzano al fin loro certo per natura; ma l’uomo ha per le sue nobilis- 
sime operazioni la religione e la scienza, la quale piu tosto saria travaglio 
aila vita corporale che utile. Dunque e forza che altra vita a lui si con- 
venga e che l'anima sua communichi con la divinita, del che n’hanno fatto 
fede tanti sapicntissimi e ignorantissimi e d’ogni condizione uomini, che con 
sangue sparso, con miracoli, con testimonialize, con fervenza di spirito ecer- 
tezza d'asserzione, senza esitare ne desiderar onore e beni della presente vita, 
hanno fatto noto al mondo di aver parlato con gli Angeli, con Dio, e aver 
visto inestimable beatitudine, dopo questa vita da loro sprezzata, a noi 
restarc.

C a m p a n e l l a .



ESPERIMENTI Dl AUTOFOTOGRAFIA
DI PENSIERO

II dott. T. Fukurai, professore dell’ Universita di Kohyasan, nel Giappone 
e presidente dell’ Istituto Psichico giapponese, fu incontrato dallo scrivente 
nel settembre dell’anno scorso al Congresso Internazionale di spiritualismo a 
Londra, ove il Fukurai si era recato per sottoporre ai piu eminenti studiosi 
di metapsichica, europei e americani, i risultati ottenuti con 37 esperimenti 
di autofotografia di pensiero condotti con il piu assoluto rigore scientifico.

Da una relazione dattilografata di questi esperimenti posta gentilmente a 
disposizione dello scrivente, sono tolte le seguenti notizie relative ad alcuni 
soltanto di essi, abbastanza tipici.

Alle tre pom. del 22 aprile 1918 nove maestri della scuola elementare 
di Nishikatsura, presieduti dal direttore della scuola, sig. Serizawa, si adu- 
narono in una sala ove si trovava uno dei vari « mediums » usati dal dot- 
tore Fukurai pei suoi esperimenti, I. Watanabe.

Un maestro colloco un pacco chiuso e sigillato contenente sei lastre fo- 
togratiche su di un tavolo. II « medio » entro, e si colloco alia distanza di 
un metro e mezzo dal tavolo. Dopo uno scambio di proposte gl’ insegnanti 
scelsero tre soggetti — tre gruppi di lettere dell’alfabeto giapponese — , e 
chiesero al « medio » di imprimerne per forza di pensiero il primo sulla 
seconda delle sei lastre; il secondo sulla quinta, e il terzo sulla sesta. II 
medio si concentro per ognuna di queste operazioni 5-7 minuti, dopo di 
che, quattro maestri si recarono nella camera oscura a sviluppare le lastre, 
e verificarono che il risultato era stato completo per i primi due soggetti, nullo 
per il terzo.

Con un altro « medio » di nome Mita, i due seguenti esperimenti fu- 
rono fatti: Il primo ebbe luogo nell’agosto 1917 sotto gli auspici di una 
Scuola superiore per signorine in Amagasaki, nella sala delle Conferenze 
dell' Istituto, dinanzi a un pubblico di 300 persone. Dopo un discorso del 
Presidente dell’Ospedale Chiuma, si decisero tra i presenti le seguenti con- 
dizioni dell'esperimento: Le lastre e le pellicole sarebbero affidate al sin- 
daco di Amagasaki; si sarebbe scelta una film arrotolata, tra le due pre- 
sentate dal dott. Chiuma e da un giornalista; lo sviluppo delle film dopo 
1 'autofotografia sarebbe affidato al fotografo Sakai della citta di Amagasaki, 
assistito dal sindaco della citta, dal dott. Fukurai e da uno dei presenti; 
s i  proposero tre nomi in lettere giapponesi per l’autofotografia. Eseguite 
le  condizioni, e proposto al medio, per la trasmissione fotografica, il titolo 
d e ll’ Istituto, egli si sedette a circa 22 metri di distanza dal tavolo su cui 
e ra  collocato il « film » arrotolato. Dopo quattro minuti di concentrazione
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egli era in grado di fare una descrizione dell’ interno del « film », e dopo 
un altro minute e mezzo di fotografare it soggetto propostogli. Cio che fu 
verificato sviluppando la film, con generate soddisfazione.

Un secondo esperimento fu fatto con lo stesso « medio », nel medesimo 
anno, nella Sala delle Adunanze della Prelettura della citta di Nagoya, 
sotto gli auspici della redazione del giornale « Nagoya Maimich Shimbun », 
dinanzi a 3000 persone. II dott. Fukurai era confuso in mezzo alia folia. 
Un fotografo della citta fu richiesto di presentare dodici lastre nel pac- 
chetto originale; ed esse furono affidate ad un funzionario della Prefettura 
ivi presente. Fu proposta la scelta, per votazione, di uno dei tre soggetti 
suggeriti dall’assemblea: e questa delego la scelta al detto funzionario, che 
propose il seguente: Ritratto del Principe Katsura in tenuta da Primo Mi- 
nistro; chiedendo che esso fosse fotografato sulla sesta lastra. II medio si 
col loco a sei metri dal tavolo su cui eran depositate le lastre. Dopo due 
minuti di concentrazione, egli apri gli occhi ed isse: « L ’ impressione sulla 
sesta lastra e certo avvenuta».

II funzionario allora, seguito da tre assistenti, si reco nella camera 
oscura, ove il fotografo sviluppo le lastre 5*, 6l , 7*. II risultato fu, che non 
solo il ritratto del Principe Katsura fu constatato sulla sesta lastra, in uni- 
forme, con decorazioni, ecc. — benche con i lineamenti del volto poco di- 
stinti — ma per giunta, sulle lastre 5* e 7“ fu trovata I’ impronta di due 
altre lettere giapponesi formanti insieme un nome gia tre giomi prima foto
grafato dallo stesso medio in simile esperimento, ed ora evidentemente proiet- 
tato dal suo subcosciente.

Al termine della sua Relazione, il dott. Fukurai espone un saggio d’ in- 
terpretazione della natura della materia e dello spirito, basata sui risultati 
dei suoi esperimenti, e in accordocon la filosofia Shingon, di una setta bud- 
distica.

G .  P j o l i .

L 'o g g e tto  d ella  r lcerca .

Pape dice che per I'uomo lo studio pin importante e quello dell'uomo. 
E un bisogno soggettivo quello di venire in chiaro per prima cosa di noi 
stessi; ma, poiche noi incontestabilmente sulla terra occupiamo il primo 
posto, noi sianio anche obbiettivamente l'oggctto di ricerche il piu interes- 
sante.

Gli sforzi per ispiegare prima l'universo e poi con esso noi stessi riusci- 
rono lino ad ora cosl insoddisfacenti, che vale la pena di tentare il cammino 
opposto, cioe di risalire dall'enigma deH’uomoa quello dell’universo. Anzi e 
jiroprio questa la via da percorrersi, perche I'uomo, come 1'esserc piuelevato 
della natura deve venire prima giustamente definite, se si vuole che la na- 
tnra stessa venga apprezzata al suo giusto valore.

D f  P r e l .



A PROPO SITO Dl UN MEDICAMENTO

Nel fasc. del 1 5 luglio u. s. della rivisia francese Psrchica la Direttrice, signora Bor- 
Jerieux, ha pubblicato una critica alia relazione di G . Puglioli apparsa nel numero di marro 
di Luce e Ombra col (itolo: Rivelaeione medianica d i  un antico medicamento.

Crediamo opportuno dare tradotto I'articolo della signora Borderieux, facendolo seguire 
dall’esauriente risposia del Sig. Puglioli e ribadendo, nello stesso tempo, che il caso ci ha 
interessato solo in quanto aveva carattere medianico. L a D irezio n e .

APPUNTI DELLA SIGNORA BORDERIEUX.

Sotto il titolo « Rivelazione medianica di un medicamento * , abbiamo 
pubblicato nel numero di maggio, un interessantissimo articolo tolto da Luce 
e Ombra e nel quale promettevamo ai lettori di compiere tutti gli sforzi pos- 
sibili per ottenere la formula dell’ unguento, rivelata al sig. G. Puglioli dallo 
spirito di suo nonno, unguento meraviglioso per la guarigione, senza tracce, 
delle piu gravi scottature.

Scrivemmo, dunque, al signor Puglioli pregandolo, a nome dell’umanita 
sofferente, di comunicarci la sua formula, dandogli la nostra parola che non 
avremmo cercato di trarne un qualsiasi guadagno. 11 sig. Puglioli ci rispose:

* Altre sedute medianiche mi hanno messo in rapporto con la medesima 
entita, la quale mi ha fornito altri particolari circa la formula del famoso 
medicamento. La form ola non pud essere ceduta che dietro pagamento. Noi 
pure intendiamo soccorrere I’umanita soflerente e la nostra opera sara com- 
pletamente gratuita per i veri poveri. L ’altra parte dell'umanita, cioe quella 
che puo pagare, deve farlo, ecc.

« Conclusione: Posso vendervi la formola, che voi potrete, a vostra volta, 
rivendere a coloro che intendono lanciarla nel commercio ».

Un po’ delusi da questa risposta, scrivemmo a un nostro abbonato di 
Firenze, M. M. L., e gli chiedemmo di intormarsi circa la famosa pomata. 
Ci rispose che essa era reperibile nelle farmacie e vendibile... come gli altri 
medicamenti.

Nel frattempo, ricevemmo una lettera del sig. Paul Baudier, Presidente 
della Societe Francaise d'Etudes des Phenomena Psychiques, la quale diceva:

« La storia da voi pubblicata offre strane coincidenze con altra pubbli- 
cata, molto tempo fa, da La Revue Spirite (anno 1862, pag. 335). Essa 
contiene anche la formula della pomata contro le scottature, formula che 
ho gia dato a parecchie persone ».

Interessati alia cosa, abbiamo domandato al sig. Bodier di comunicarci 
I’ articolo in questione che sottoponiamo ora ai lettori:
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* II rimedio in parola, fu ottenuto nelle seguenti circostanze dalla si- 
gnorina Hermance Dufaux (la medium che scrisse la storia di Giovanna 
d'Arco), la quale ci ha comunicato la formula, autorizzandoci a pubblicarla 
per il ybene di coloro che potrebbero averne bisogno.

Un suo parente, inorto gia da gran tempo, aveva portato dall'America 
la ricetta di un unguento, o meglio, di una pomata, di meravigliosa elfi- 
cacia per qualsiasi specie di piaghe o di ferite. Alla sua morte, la ricetta 
fu perduta; egli non I’ aveva comunicata. La signorina Dufaux era afletta 
da una gravissima e inveterata malattia a una garnba, che aveva resistito a 
tutte le cure. Stanoa di avere adoperato inutilmente tanti rimedi, essa chiese 
un giorno al suo spirito protettore se non vi fosse alcun mezzo possibilc di 
guarigione.

— Si, rispose; usa la pomata di tuo zio.
— Ma voi sapete che la ricetta e stata perduta.
— Te la daro, rispose lo spirito; e dettb quanto segue:
Zaflerano: 20 centigr.\ Comino, 4 gr.\ Cera gialla: da 3 1  a 32 g*.\ Olio 

di mandorle dolci: un cucchiaio da tavola. - Far sciogliere la cera e mettervi 
poi l’olio di mandorle dolci; aggiungere il comino e lo zafferano chiusi in 
un sacchettino di tela e far bollire a fuoco lento per to minuti. Per 1’uso. 
stendere la pomata sopra un lembo di tela e applicarla sulla parte malata, 
rinnovandola tutti i giorni.

La signorina D., segui tale prescrizione e la sua gamba in poco tempo 
si cicatrizzo, la pelle tomb a formarsi e da allora in poi essa stette bonis- 
simo, senza il menomo incidente. Un operaio si era ferito con un pczzo di 
falce che era penetrato profondamente nella piaga e aveva prodotto un en- 
fiagione e una suppurazione tali che si parlava di procedere all’amputazione. 
Con l’uso di questa pomata l'enfiagione scoinparve, la suppurazione venne 
a termine e il frammento di ferro use! dalla piaga. In otto giorni Cuomo 
fu in piedi e pote riprendere il lavoro.

Applicata sui foruncoli, ascessi e paterecci essa li fa suppurare e cica- 
trizzare in breve tempo; agisce, attirando i principl morbidi fuori della piaga 
che risana, provocando, se del caso, la fuoruscita dei corpi estranei, come 
schegge d’osso, di legno, ecc. Sembra eflicacissima per I’ erpete e in gene- 
rale per tutte le malattie della pelle. La sua composizione, come si vedc, 
e semplicissima, facile, e in ogni modo, innocua; si puo dunque fame uso 
senza timore ».

Lasciamo ai nostri lettori paragonare i due testi, e all'on. Alessandro 
Chiappelli, Senatore del Regno d'ltalia, che conosce senza dubbio la for
mula del sig. Puglioli, dirci se essa differisce o meno da quella che fu puh- 
blicata ne La Revue Spirite del novembre 1862 ft).

C akita  Bo r d k r ieu x .

(I) Si vede che la Signora Borderieux non conosce la personalita di cui parla, pecche 
il Prof. Chiappclli, oitre che Senatore del Regno d’ ltalia, 4 un illustre filosofo di fama euro- 
pea, e si occupo del caso Puglioli, come noi. solo e unicamente per I’interesse che presen- 
lava il fatto medianico, indipendeniemente quindi dalla formula dell’ unguento che, come ci 
scrisse, egli non si euro di conoscere.

N ota della  D ikkzionk .
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RISPOSTA DBL SIGNOR PUGLIOLI.

Dalla Direzione di Luce e Ombra mi venne comunicato l ’articolo della 
Signora Borderieux che io non avrei potuto rilevare perche non mi venne 
comunicato direttamente dalla medesima, come avrei avuto ragione di aspet- 
tarmi.

E rispondo.
Se alia richiesta della Signora Borderieux io avessi risposto con l’ in- 

viare la formula da essa domandata, la Signora mi avrebbe inviato, senza 
dubbio, una gentilissima lettera di ringraziamento, e forse avrebbe anche 
pubblicato nella sua Rivista un articolo elogiativo al mio prodotto.

Tutto questo non e avvenuto. Anzi e avvenuto il contrario.
Alla richiesta della Signora Borderieux io pongo delle condizioni. < Cedo 

la formula di composizione del mio preparato soltanto a chi mi corrispon- 
dera un onesto compenso. L ’acquirenle faccia poi della mia formula I'uso 
che meglio crede ».

A questa mia risposta la Signora Borderieux prova una delusione: si 
indigna, prende la penna e scrive. Scrive quell’articoletto dove, fra le righe 
e nelle righe, si legge benissimo che Ella tenta di mettere in dubbio la 
provenienza, o per meglio dire, la paternita della formula, le qualita bene- 
fiche e salutari del preparato ed anche, di far passare me e mio nonno, o 
forse tutti e due insieme, per due volgari plagiari o per qualche cosa di 
peggio.

** *

Mi si consenta di osservare, e credo che su quanto sto per dire tutte 
le persone di buon senso siano del mio parere, che io non mi sono mai 
sognato in vita mia di preannunciare che quanto prima avrei elargito all’u- 
manita sofferente una qualsiasi cosa, prima che questa data cosa fosse stata 
di mia ed assoluta proprieta. E  questo per una ragione facile a cotnpren- 
dersi. Al contrario: la Signora Borderieux legge in « Luce e Ombra » che 
un tal Puglioli di Firenze ha ricevuto per comunicazione medianica una 
formula per la composizione di un prodotto medicamentoso efficacissimo 
(tale ritenuto dai moltissimi medici che Io hanno esperimentato) ed essa 
annuncia subito e promette ai lettori della sua Rivista, che fara tutti gli 
sforzi possibili per ottenere la formula rivelata.

La signora Borderieux mi scrive per chiederini la formula di composi
zione del mio preparato, non per trarne un qualsiasi guadagno — dice 
lei — ma soltanto alio scopo di venire in aiuto alia umanita sofferente. Io 
rispondo che se essa vuole la formula, dovra pagarmela; dovra insomma 
corrispondermi un onesto compenso. Poi, della formula essa se ne serva 
come e meglio creda. La regali, la comunichi a tutta l’umanita, si ponga 
lei stessa nelle condizioni di preparare e commerciare il prodotto, rivenda 
ad altri, se crede, la formula stessa, faccia insomma tutto quello che me
glio creda.

E questo scrissi alia Signora Borderieux perche la formula era ed e cosa 
mia, dato che mio nonno l’ha comunicata a me e non ad altri. E  dato anche

3
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perehe, fino a prova in contrario, spetta al legittimo proprietario il diritto 
di disporre, nel modo che crede, della propria roba.

La Signora Borderieux si perstiada che l’umanita soft'erente si potra av- 
vantaggiare di ben poco per una formula piu o formula meno pubblicata 
su di uua rivista di scienze psichiche, anche se la formula e tale da ser- 
vire a comporre ii piu efficace dei medicamenti. E questo perehe il genere 
di tali riviste interessa soltanto gli studiosi di quella data scienza e non, 
pur troppo, I’umanita. Quindi sarebbero sempre in numero ben rislretto, 
in rapporto all’umanita, coloro che potessero venire a godere di tal be- 
nefieio.

Per dar modo all’umanita sofferente, per dirla come essa Signora Bor
derieux dice, di usufruire di un benefico e salutare medicamento, occorre 
che tale prodotto venga posto a conoscenza ed alia portata del pubblico, 
netla sua stragrande maggioranza, per non dire totalita; che di tale medica
mento ne sian fatti conoscere su vasta scala i meravigliosi requisiti, se tali 
il prodotto ne possiede. E per far questo, oltre a tante altre cose, occorre 
che sia fatta una buona ed intelligente reclame. Per la qual cosa mi pare 
non siano indicate le riviste di scienze psichico-spiritualiste. E quindi ri- 
tengo che nessuno possa aver pensato che io abbia avuto l’ intenzione di 
profittare della Rivista « Luce e Ombra » per far della reclame al mio pre- 
parato. Cio non fu, ne poteva, ne potra esser mai. E per convincersi di 
questo basta soltanto, e dico soltanto, tener conto del carattere della Rivista 
« Luce e Ombra ».

Quella mia brevissima reiazione su! fatto medianico occorsomi, che il 
Prof. Alessandro Chiappelli, Senatore del Regno d’ ltalia, il quale ben mi 
conosce, si compiacque far accogliere nella Rivista * Luce e Ombra », fu, 
dalla stessa on. Direzione, ospitata, appunto soltanto per il carattere e I’ in- 
teresse unicamentc ed esclusivamente medianico che essa reiazione conte- 
neva, e non per altro, come tutti i lettori di «. Luce e Ombra » han potuto 
constatare ed hanno constatato.

Chi ini conosce sa benissimo che se io dico che cedero la mia formula 
soltanto a chi mi corrispondera un onesto compenso, questo non Io faccio 
per venalita o per lucro; ma per poter mettere in pratica certe forme di be- 
nelicenza indicate dallo stesso mio nonno nolle susseguenti sedute, come 
accennai nella mia lettera alia Signora Borderieux.

Era Ic altre cose, I’entita suddetta espresse il desiderio che fosse stato 
aperto per i poveri un gabinetto per la cura gratuita delle piaghe.

10 sono tuttraltro die riceo; comunque provvidi, a mie spese, per arre- 
dare di tutto il necessario un gabinetto che per oltre un anno ha funzio- 
nato, provvedendo alia cura delle piaghe, completamente gratuita, compreso 
il materiale sanitario, per tutti coloro che avessero dimostrato di essere in 
condizioni di non poter pagare.

11 gabinetto fu diretto dal Cav. UlL Dott. Luigi Fabiani di Firenze, il 
quale presto lodevolmente 1'opera sua completamente gratuita. Cosi come 
io prestai la mia e sostenni in proprio tutte le altre spese inerenti al man- 
tenimento del gabinetto stesso.

E oramai risaputo che non tutti i medici accettano di sottoporre all’espe-

4 1 S
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rienza un medicamento, se questo non porti, per ogni eventualita, la ga- 
r.mzia di provenire da un dato laboratorio chimico che se ne assuma la 
paternita e la responsabilita. E cib per non incorrere essi medici in quelle 
Tesponsabilita contemplate dalle leggi sulla sanita pubblica.

Quindi, appunto per questo, in un secondo tempo, volendo fare esne- 
rimentare il mio composto ad altri medici, dovei ricorrere al Laboratorio 
Chimico Toscano affinche questi si assumesse tutte le responsabilita di legge. 
In tale occasione furono da me confezionati vari campioni del mio prodotto. 
La quantita rimanente della miscela la cedei al Laboratorio Chimico To
scano, che la confezionb e la pose in vendita per proprio conto. Si trattb 
di un numero insignificante di flaconi che furono posti in vendita in sole 
tre farmacie di Firenze, e che a quest'ora, almeno stando alle mie informa- 
zioni, mi si dice che siano gia esauriti. Comunque, ripeto ed aflermo nel 
modo piu assoluto che ne il Laboratorio Chimico Toscano, ne alcun altro, 
possa, fino a questo presente momento, comporre il mio prcparato.

** *

La signora Borderieux pub risparmiarsi di domandare al Prof. Alessandro 
Chiappelli, Senatore del Regno d'ltalia, che non conosce la formula del mio 
preparato, se essa formula differisca da quella pubblicata dalla Signora Bor
derieux. Sarebbe bastato che la Signora Borderieux si fosse fatta inviare, 
dal suo abbonato di Firenze Sig. M. M. L. quella formula stampata all’e- 
sterno di quei pochi ttaconi, che, per le ragioni dette piu sopra, furono eti- 
chettati dal Laboratorio Chimico Toscano (1). Cosi facendo ella si sarebbe 
subito convinta che le due formule differiscono fra loro come e quanto dif
ferisca il giorno dalla notte.

La pomata della quale la Signora Borderieux fa cenno nel suo artico- 
letto, pare che offra dei buoni risultati, almeno cosi afferma la Signora 
3 orderieux. Ma francamente anche quella a me comunicata mi pare che 
dia, ed abbia dato, degli ottimi resultati. I medici che I’ hanno esperimen- 
tata affermano che essa guarisce, meglio di tutti gli altri prodotti oggi in 
uso, le ustioni di qualunque grado: I’ eczema dei lattanti; le emorroidi: i 
geloni; le piaghe di qualsiasi genere: le ferite da taglio, lacero-contuse, 
ecc. ecc.

Ma in luogo di parlarne io, che posso essere ritcnuto un poco sospetto, 
sara meglio lasciare la parola ai sanitari che hanno esperimentato il mio 
preparato. Ed ecco appunto alcuni certificati che sara bene qui trascrivere 
sia come atto giustificativo e doveroso, per quanto non richiesto, verso la 
on. Direzione della Rivista « Luce e Ornbra*, sia per appagare un giusto 
desiderio dei lettori che si sono interessati della cosa.

Avverto che tengo gli originali di detti certificati a disposizione di 
chiunque voglia venire a prenderne atto. E senz’altro ecco le copie dei me- 
desimi.

(1) La formula 4 la seguente: Resina Abete bianco. Hamabelis Virginica 5,00. Ec- 
cipienti q. b. p. 100 c. c. Lanolina depur. Grassi t'oca e sparmaceti. Essenza di Lavan
dula Spico 5 c. c.
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Prof. Nicola Gianncttaaio
Dircltore Chirurgo Primario Firenze, y Febbraio ipse ,

nell’ Ospedale di S . Giovanni di Dio in Firenze

Fra tulte le medele e pomate che giornalmente vengono usate in questo 
Ospcdaie, e sopratutto nelle medicature all'Am bulatorio per ustioni, piaghe 
torpide e geloni, trovo, e ne do plena attestazione, che la migliore d i tuttr. 
quella cioe che ha corrisposla e sorpassata ogui nostra aspettativa, e la pomnta 
presentatami e raccomandatami per I ’esperimento dal S ig . Puglioli. La sun 
azione disinfetlante, analgesica e slimolatrice di granulazioni torpide, e cost 
particolarmente energica da fa m e raccomandare con sicura scienza e coscienza. 
Iuso a quanti esercitano in amhnlatori privati ed ospitalieri.

F.to N ic o l a  G ia n n e t t a s io .

Firenze, 5  Novembre IQ24.
III.mo Sig. Puglioli,

ho adoperata la sua pomala oltre che per le ustioni su tulte le so/uzioni 
di continuo, sia d i data recente (ferite da taglio, ferite  lacero-contuse) che 
su ulcerazioni d i vecchia data e quindi a svolgimento lorpido (specialmente 
nelle ulcerazioni venose). Su tulte i l  medicamento ha corrisposto in maniera 
sorprendente e le posso dichiarare con tutta coscienza che tale medicamento e 
di valido ainto nelle form e sopra ricordate e deve induhhiamente imporsi nella 
pratica medica.

F.to Dott. C h i r u

Cav. Dolt. Luigi Fabiani
Medico Chirurgo - Firenze Firente, 3 1 Gennaio 1Q2$.

Ho usato la pomata del S ig . Puglioli in geloni ulcerati e impiagamenti 
torpidi delle varie parti del corpo, e sempre ho avnto la restitutio ad integrum 
in un tempo non superiore ai 5 o 6 giorni.

Dichiaro percib che la suddetta pomata i  il  migliore rimedio che io ahhia 
trovato per i casi consimili.

F .to  L u ig i  F a b ia n i

Ospedale di S . Giovanni di Dio
Firenze Firenze, 30 Dicembre 1924.

Io sottoscritto certifico di avere esperimentata la pomata del S ig . Puglioli 
in vari casi di ulcerazioni da varici, ustioni, ferite , ecc. Dichiaro con tutta 
coscienza che essa esplica una intensa azione cicatrizzante, stimolante vivace- 
tnenle il tessuto d i rifarazione.

La nessuna irritazione prodotta suite Jerite  e la sua innocuita la rendono 
di facile applicazione.

F.to A. Magi

Medico Chirurgo Ospedale di S. Giovanni di Dio
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Sindacato Fiorentino di Assicurazione Mutua
contro gli Infortuni sul Lavoro Firenze, 4 F eiito io  1925.

Preg.mo Sig. Puglioli Giuseppe,
La informiamo che la sua pomala contro le ustioni in genere che Ella 

cortesemente ci invio come saggio, f u  dal nostro Egregio Dott. Alfonso Chirli 
espcrimeutata in profonde ustioni di ? °  e j°  grado riportate il :o Novembre 
u. s. dall’ Operaio Lazzareschi Nello della Societd Anonima Fonderia del 
Pignone. Dopo pochi giorni di cura il prefato Dottore to ns to to la solletita 
ritostruzione delle parti molli ed nn notevole accresrimento della rule. I l  9 Di- 
ctmbre successivo 1'operaio era completamente guarilo senza nessnna Iractia 
di cicatrice e senza postumi di sorta.

Panto per la verita.
Sindacato Fiorentino di Assicurazione Mutua 

II Direttore: F.to R .  C k r r i .

Piof. Dott. G. A . Dotti 
Malattie dei Bambini

Firenze Firenze, 26 Ftbbrato 1923.

Egregio Sig. Puglioli,
La sua pomata avra indubbiamente nn awenire, data Pazione rapidamente 

nparatrice che essa esplica sui tessuti cutauei atiche netl'eczema dei lattanti, 
ove ho avute ripetule occasioni di farla applicare ton Javorevole suctesso anche 
contro il tormentoso prurito che suole actompagnare tali forme.

Con ossequi
suo

f.to G. A. Dotti.

Osped.ile Civile di Piombino
Direzione Sanitaria } >iombino, 12 Aprite  1925.

Ho esperimentato nel turno chirnrgico di questo Spedale da me diretto, la 
pomata gentilmente favoritami dal Sig. Giuseppe Puglioli di Firenze, in vari 
casi di ulcerazioni da varici e da geloni e sempre con molta ejficacia.

Resultati veramente ottimi ha avuto poi tulle ustioni. Una dolorosa circo- 
stanza, lo scoppio del grisou, amenuto il £ Febbraio nelle miniere di Ribolta 
( Crosse to) mi ha offerta loccasione di usare la pomata Puglioli in 10 operai 
gravemente ustionati, in cui le lesioni erano estese a quasi tutto il corpo, alia 
fatcia, al tronco, agli arti superiori, in alcuni, in altri anche agli arti in- 
feriori e ai genitali,

L applicazione di questa pomata non solo f u  sempre benissimo tollerata, 
qffhtio indolor a, ma dimostro un’azione anlisettica e stimolatrice dei tessuti di 
nco/ormazione, per modo da dare gttarigione rompleta, con cicalrici regolari, 
ptrfette, in pochi giorni.

Jn base a questa mia esperienza personate ho il dovere di raccomandare 
ai colleghi la pomata Puglioli in modo speciale w ile ustioni.

F.to Dott. Prof. A n to n io  M o r i 

Direttore e Chirurgo Pritnario
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Doit. .Mario Gallinaro 
Via Alfani, 42

Firenze H rentt, 16 Dicembre igaO.

Bin volentieri dichiaro di aver esperimentata in vari casi di ustioni sia 
litvi the motto estese, la Pomata Puglioli ritraendovi resultati superiori a 
qticllo dei trattamenti in uso.

F.to M. G ai. i.in a ko .

4 ^

* *

Ed ora mi sia consentito di portare a conoscenza dei lettori di * Luce 
e Ombra » un fenomeno verificatosi in una delle ultime sedute da me pre- 
annunziate, delle quali gia feci cenno nella mia lettera alia Signora Bor- 
derieux.

Quella sera eravamo otto presenti. Ci disponemmo tutti seduti in circok- 
intorno al tavolo, con le mani posate su di esso. La stanza era cliiusa a 
chiave dall’interno, e la chiave era stata presa in consegna dal Rag. Giulio 
Stanghi incaricato di esercitare il massimo controllo. La stanza era illurui- 
nata da una flebile luce proiettata da una lampadina elettrica rosso-scura.

Si manifesto lo spirito guida del medium al quale spirito guida. io 
chiesi di poter fare una domanda mentale. Avuta risposta affermativa, mer.- 
talmente domandai se egli potesse aprire una scatoletta di metallo che te- 
nevo chiusa e nascosta in tasca, scatoletta ripiena del mio preparato: e se, 
dopo avcrla egli aperta, poteva in quella sostanza in essa contenuta impri- 
mere 1’ impronta profonda di un dito.

Lo spirito guida rispose affermativamente. Chiese che venisse spenta la 
lampadina: che si togliessero le mani dal tavolo, ma che rimanessimo setu- 
pre seduti, facendo intorno ad esso catena tenendoci per mano; e che la 
scatoletta, chiusa come si trovava, venisse posta sul centro del tavolo stesso.

Cost facemmo e rimanemmo in attesa. Dopo pochi momenti si manifesto 
intorno a tioi, entro la nostra cerchia, un piccolo globo lumincso che undo 
man mano aumentando, e che rimase sospeso ad un’altezza di circa cinquanta 
centiinetri dal centro del tavolo.

Quindi, da questa niassa luminosa fu proiettato in basso, e verso il 
piano del tavolo, qualcosa cite somigliava moltissimo ad una mano, formats 
da una sostanza diafana, tan to che le dita di questa mano apparivano di 
una lunghezza assai superiore al normale e sembravano addirittura trasparenti.

Send mmo benissimo che la scatoletta fu presa da questa mano miste- 
riosa e da essa sbattuta contro il piano del tavolo con I’evidente intenzioue 
di aprirla. Si tenga presente che notammo la materializzazione di una sola 
mano. Percepimino benissimo il rumore prodotto dai due pezzi della sca- 
tola, quando, separati I'uno dall’altro, caddero sul tavolo. Dopo di che la 
mano luminosa si dileguo rapidamente, e tutto tomb nel silenzio. Attcr.- 
demmo ancora per qualche minuto, senza muoverci dai nostri posti, rima- 
nendo sempre in catena tenendoci per mano.

Veduto che nessun altro fenomeno si manifestava, sciogliemmo la catena 
cd accendetnmo la luce.
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Trovammo la scatoletta — ehe era stata posta sul tavolo chiusa — aperta, 
con i due lati interni rivolti sul piano del tavolo. Raccogliemmo le due 
parti della scatoletta, e con nostra grande sorpresa e soddisfazione consta- 
tammo che in essa era stata lasciata la impronta di una profonda ditata, 
come dimostra la seguente figura.

Non sono in grado di ricordare con precisione la data esatta di quando 
avvenne questo fenomeno, dato che da allora e passato del tempo : ne 
posso identificarla ccn altri dati perche io non partecipavo regolarmente alle 
sedute, le quali venivano tenute saltuariamente e, come suol dirsi, alia buona, 
senza che se ne prendesse appunto, o se ne facesse verbale.

Ricordo pero benissimo che la sera che avemmo questo fenomeno erano 
presenti, oltre al sottoscritto, la signora Isolina Romoli e figlia, quest’ultima 
medium, abitanti oggi in Via Fossombroni n. 4 terreno; il signor Raf- 
faello Mattioli, industriale tipografo di Firenze, il Rag. Giulio Stanghi abi- 
tante in Via S. Niccolo 8, Firenze; il Sig. Saccenti Oberdan, pubblicista 
abitante in Via del Cenacolo 5 1, Firenze, e due noti professionisti dei 
quali non sono stato autorizzato a fare il nome.

A maggiore illustrazione di tale fenomeno ricordo anche che il colore 
del mio preparato e giallognolo. Il giorno appresso, il preparato contenuto 
nella scatoletta aveva assunto un colore bigio-ferro.

Ho avuto anche modo di constatare che durante il periodo della sta- 
gione maggiormente calda, il mio preparato, dato che la sostanza princi- 
pale e un grasso, tende leggermente a tornare alio stato semi-liquido. E 
mentre cio e avvenuto ed avviene per quel mio composto confezionato in 
recipienti sia di vetro che di metallo, cio non avviene, ne e avvenuto, per 
il preparato contenuto nella scatoletta improntata, per quanto essa sia sempre 
rimasta nello stesso ambiente dove si trovavano gli altri recipienti piu sopra 
citati. La sostanza contenuta nella scatoletta si e sempre mantenuta inalterata 
conservando anche oggi le stesse condizioni e la stessa identica impronta 
come al momento del fenomeno, accaduto vari anni fa.

G i u s e p p e  P u g l i o i . i .



PROBLEMI, IPOTESI, CHIARIMENTI

IN TEMA 1)1 MANIFESTAZIONE POSTUMA.

II prof. Bozzano, occupato a commentare il caso occorso ad Hydesville 
neli'abitazione ddfla.famiglia Fox, strive■Jtf.ucee Ombra, maggio 1929, pa- 
gine 202-3):

* ... Nelqual caso dovrebbe inferirsi che lo spirito comunicante indico 
il punto in cui fu seppellitff la propria salraa, perche tale particolare costi- 
tuiva I'ultimo ricordo’ della sua esistenza terrena; laddove il trasferimento 
delle sue ossa in altro luogo, essendo occorso parecchio tempo dopo la sua 
morte, egli — come spirito — lo ignorava ».

Mi c consentita una breve osservazione ?
A me pare che, se si deve parlare di ultimo ricordo di esistenza terrena, 

questo dovrebbe cssere costituito, per lo spirito del merciaio, dall'atto in 
cui gli veniva squarciata la gola, poiche tanto il trasporto del suo cadavere 
in cantina, quanto lo scavo del terreno e le altre operazioni necessarie per 
la inumazione sono avvenute precisamente dopo morte.

Ora io mi chicdo: se lo spirito deH’ass&ssinato ha potuto vedere le ope
razioni per la prima tumulazione della sua salma, perche non avrebbe do- 
vuto vedere quelle per la seconda, dato che si e mantenuto presente in 
quell’abitazione per parecchio tempo ed ha segnalato la sua presenza nei 
modi che conosciamo? Se, come e detto nella relazione, « alcuni mesi dopo 
i coniugi Bell sloggiarono in fretta da quella casa », e evidente che la ere- 
zione dell’apposito muro, per meglio occultare il cadavere e il canterano, 
deve essere avvenuta abbastanza presto e non parecchio tempo dopo la morte 
del merciaio, e di conseguenza e lecito arguire che lo spirito comunicante 
poteva ben conoscere il luogo ove era avvenuto il secondo e, direi, defini
tive seppellimento. Se scopo dell’entita comunicante era quello di far co
noscere che era stato assassinato per, forse, far perseguire l’omicida, non 
era pin opportuno che avesse indicato il luogo precise ove giacevano le 
sue ossa? Se, come in genere si sostiene dagli spiritualisti, il caso occorso 
alle sorelle Fox ha dale origine alia rinascita ed al nuovo indirizzo preso 
dagli studi e dalle ricerche psichiche, non sarebbe stato preferibile e di 
maggior valore una dimostrazione completa del fatto criminoso avvenuto con 
il rinvenimento dei resti umani?

Confido che il valoroso prof. Bozzano. con la sua alta competenza in 
materia, sijompiacera fornire qualche chiarimento che valga a dissipare ogni 
incertezza.

Roma, giugno 1929.
T mhi rto  B a i .i.e s io .
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Scrittura dlretta e materiallzzazioni.

Nel fascicolo di marzo della « Zeitschrift fur Parapsychologie » si legge 
un importante articolo di Hans Wratnik intorno a notevolissimi fenomeni 
<li scrittura diretta, a materializzazioni di membra umane, a fenomeni me- 
dianici di chiaroveggenza e a fenomeni d'infestazione, dovuti alia medium 
Hi,lda Zwieselbauer di Briinn, fenomeni tutti ai quali assistette l’ autore in 
persona.

L'entita spiritica agente per mezzo della Hilda Zwieselbauer assunse il 
nome di Alarius  e si qualifico per un ufficiale austriaco caduto in un com- 
battimento contro l’ ltalia. Per la scrittura diretta il fenomeno si svolgeva 
nel modo seguente. Carta e matita venivano disposti sul tavolo: si scriveva 
la domanda, e tutti uscivano dalla stanza, compresa la medium; e si chiu- 
■ leva la stanza. Dopo pochi minuti si rientrava e la risposta stava sul ta
volo. t Una collaborazione o una frode della medium — scrive 1’autore — 
e da escludersi completamente ». Le domande si riferivano al passato, al 
presente, al futuro di amici, parenti e conoscenti, alia loro vita, ai loro sen- 
timenti e le risposte erano piu o meno corrispondenti a verita. « Ala
rius > divenne ben presto come un membro della famiglia, comincio ad 
immischiarsi in faccende che non lo riguardavano, fece sorgere pettegolezzi, 
e litigi, colle sue comunicazioni mediante scrittura diretta.

Nello stesso tempo esso dava manifestazioni di forza, che si ripetevano 
in ogni .seduta. Per le sedute veniva adoperato un tavolo massiccio di quercia 
del peso di circa 20 chili: un giorno esso si alzo verticalmente, poi levito li- 
beramente in aria, si eapovolse, e ando a posarsi sulla testa del Wratnik, il 
quale invano si provo a rimettere il tavolo nella pristina posizione cio che non 
riusci neppure agli sforzi riuniti degli altri partecipanti alia seduta, in numero 
di cinque, i quali tutti vennero col tavolo sospinti verso la porta ne si poterono 
liberare dall’ incomoda posizione se non quando fu fatta di nuovo la luce. 
Un'altra volta il tavolo si sollevo in alto con una persona che pesava "8 chili.

Conte fenomeni di materializzazione comparvero, fin dalla prima seduta, 
delle mani che tamburellavano sul tavolo, o vi battevano sopra fortemente, 
compivano diverse operazioni, toccavano i presenti, I.a stessa mano scriveva, 
con matita o gesso, sul tavolo e rispondeva prontamente alie domande. L ’au- 
tore che nelle numerose sedute fu toccato innumerevoli volte da questa mano, 
s'indugia in una lunga minuta descrizione: si tratta di una mano piccola, 
completamente fornita di carne, ossa, pelle morbida e unghie acute, con 
dita singolarmente corte, piu corte di un terzo di quelle della mano del 
medio. Queste mani eseguirono ogni sorta di movimenti e azioni, anche alia
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distanza di quattro o cinque metri dal medium, come per esempio, apporti 
di cappelli, vestiti, scatole, pettini, cuscini; e persino una pesante coperta 
da letto.

In una seduta, ognuno dei partecipanti si mise il cappello in testa, e 
• Alarius* fu invitato a togliere i rispettivi cappelli, cio che egli fece in 
un istante benche i cappelli venissero tenuti fermi con la massima forza, tar.to 
die uno di essi ebbe uno strappo. Invitato ad aprire una borsa e a con- 
tare il denaro ivi con ten u to, < Alarius » porto la borsa sotto il tavolo, la 
vuoto, conto il denaro, moneta per moneta, la riempi di nuovo, la rimise sul 
tavolo, aflerro il gesso e scrisse sul tavolo la cifra dell’ importo che fu verifi- 
cata esatta. Ma il fenomeno piu grandioso — secondo l’autore — consiste 
nella scrittura sul tavolo. Avveniva spesso che « Alarius » scrivesse con tar.ta 
energia da spuntare la matita. Allora I’autore metteva il suo temperinc* sul 
tavolo, « Alarius » lo aflerrava e temperava la matita con tanta energia che 
i trucioli volavano all’ intorno; operazione per cui erano indispensabili due 
mani.

L ’articolo, lunghissiino, continua a narrare ogni sorta di portenti verift- 
catisi, sia nelle sedute, sia all’ infuori delle stesse, con carattcre d' infesta- 
zione. All’articolo segue una postilla del compianto dott. Schrenck-Notzing 
il quale fa delle riserve sulla genuinita di qualche esperimento della medium 
Hilda Zwieselbauer, che avrebhe la tendenza — sia pure involontaria — ad 
aiutare la riuscita dei fenomeni, riserva pero che non impugna minimamet.te 
la veridicita del complesso dei medesimi.

A. C.

Un metodo sclentlfico di controllo.

Un metodo scientifico di controllo, gia divisato da Harry Price e poi svi- 
luppato dal Dott. Freiherz von Schrenk-Notzing e stato sperimentato nel 
« National Laboratory of Psychical Research » nell’occasione di un’ impor- 
tante seduta col noto medium Viennese, Rudi Schneider. Eccolo in breve 
da una relazione della seduta, nel « L igh t» del 27 aprile.

« All'entrare nella sala della seduta, ogni partecipante, medium com- 
preso, deve indossare un paio di guanti metallici uniti da un filo isolar.te 
di breve lunghezza. Quando il circolo e completo, le mani degli assister.ti 
e del medium sono a contatto palmo a palmo, formando un circuito elet- 
trico per cui passa una corrente che accende automaticamente una lampada 
rossa sul muro, chiaramente visibile a tutti. Rompendo il circolo delle mani, 
subito il circuito si spezza e la luce rossa si spegne. Ma non basta: tutti, 
medium compreso, indossano una soprascarpa di tessuto metallico, e mar.- 
tengono i piedi a contatto con quelli del vicino formando cost un altro 
circuito e accendendo un’altra lampada. Rompendo il contatto dei piedi, 
la lampada si spegne all’ istante. Pero per non obbligare a uno sforzo fasti- 
dioso di rigoroso contatto dei piedi, si sono poste sul pavimento striscie 
metalliche che permettono un qualche movimento del piede senza rompere 
il circuito elettrico.

Il medium e sottoposto, ulteriormente, al controllo piu elaborate, di 
quattro lampadine rosse, la cui luce si spegne se egli sottragga al controllo
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uno dei suoi piedi o una delle mani, e a quello delle mani di Harry Price 
che stringono le sue, e delle ginocchia dello stesso che hanno il contatto 
con le sue; oltre a striscie luminose agli arti e al capo.

L ’autore della citata relazione fa opportunamente osservare, che non 
basta garantire i partecipanti alia seduta da possibili frodi del medium: non 
meno importante e difendere questi da stupidi o malvagi scherzi o indi- 
screzioni dei presenli, che son giunti ad afTerrarne la sostanza ectoplasmica, 
ad accendere lampade potenti sul suo volto in stato di trance, ecc. II sud- 
detto metodo scientifico di controllo, mentre garantisce assai piu efficacemente 
contro questi tentativi, evita al medium le umilianti, vessatorie, talora tor- 
mentose vecchie forme di controllo con funi, fazzoletti, reti, camicie di forza.

Esperienza di sogni.

Claude Trevor, autorevolepsichista collaboratore del Light riferisce, in tale 
rivista (22 dicembre 1928) quanto segue:

« Nell’estate del 1915 io mi trovavo in una Villa poco distante da Fi
renze, ed un giomo m’ intrattenevo con la padrona della casa su I'argo- 
mento dei sogni, ecc. Essa mi racconto allora la seguente esperienza assai 
interessante di cui era stata soggetto la sua figlia. Nelio stesso giorno. piu 
tardi, costei (nulla sapendo di cio che sua madre mi aveva narrato, e solo 
rispondendo a mie abili domande in proposito a scopo di controprova) mi 
riferi con tutti i piu minuti particolari gia usati dalla madre, le stesse espe- 
rienze che credo possano interessare i cultori di questi studi.

La signora P. (la figlia) sogno, dopo sei mesi di matrimonio, la sua so- 
rella maggiore che era morta all’ eta di 16 anni, quando cioe la sig.ra P. 
non aveva che pochi mesi. II sogno in cui le appari la sorella si ripete tre 
volte. La prima volta essa le apparve seduta su una pietra all’esterno del 
Cimitero di Pistoia, dove il suo cadavere era stato sepolto; e parlandole, 
le disse di sofTrire crudelmente nella sua tomba e di attendere ansiosamente 
la liberazione. II mattino seguente la sig.ra P. aveva riferito alia madre il 
sogno avuto, e le aveva domandato se il Cimitero di Pistoia era tale quale 
essa se lo era sognato (e da notare che la signora I’ , abitava allora in Roma 
dove la sua famiglia risiedeva da piu anni, e li aveva avuto luogo il sogno : e 
che quando la signora P. aveva lasciato Pistoia, essa era troppo piccola per 
potersi ora ricordare di cosa alcuna connessa con quel periodo): e la madre 
le aveva confermato che tutti i dettagli relativi al cimitero erano esatti, com- 
preso il sedile di pietra.

La sorella le apparve una seconda volta, nello stesso luogo, e si lamento 
di nuovo amaramente delle sue sofiferenze, ma aggiunse che presto sarebbe 
stata liberata. Una terza volta ancora le apparve: e in tale occasione sog- 
giunse che la sua liberazione era imminente e che la S ig .ra  P. sarebhe cold  
che le offrirebbe i l  modo di avere una nuova vita. La sig.ra P. grandemente 
impressionata, ne parlo di nuovo alia madre, la quale gentilmente la rim- 
provero e le disse di non prestare alcuna importanza a quelle sciocchezze: 
facendole anche notare I’ incoerenza della visione, atteso che la sig.ra P. 
non aveva la minima probability di avere dei figli, Dopo di allora, essa non si 
sogno piu la sorella : ma pochissimo tempo dopo il terzo sogno, essa ebbe la
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prova die a suo tempo sarebbe stata madre: cio che avvenne infatti con la 
nascita di un figlio. E  qui avvenne la parte piu importante forse di tutte 
queste vicende. II figlioletto della sig.ra P., che io vidi, aveva sulla sua co- 
scia sinistra un’ impronta simile a quella che aveva la sorella della sig.ra P. 
sulla suacoscia: confermando cosi I’annunzio che nel figlioletto di lei, essa 
rivivrebbe.

Fotografia psichlca.

Nel fascicolo di gennaio della « Psychic Science » viene riferito di una 
fotografia psichica ottenuta il 20 luglio 1928 in un circolo di Crewe. Dopo 
il consueto procedimento di sovrapposizione di mani sul pacchetto delle 
lastre, e di preghiere, due lastre furono scelte dal Sig. N. F. Lawton, ge- 
tiero del defunto Sig. Wain, dcceduto nello stesso anno, in aprile. I.e lastre 
erano state acquistate dal detto Sig. Lawton, e le due scelte furono da lui 
contrasscgnate prima di essere introdotte in sua presenza nella camera oscura. 
II « medium » durante I’esposizione delle lastre durata died secondi teneva 
la sua mano sinistra sopra la camera, mentre con la dcstra stringeva la 
mano di altra partecipante alia seduta. Le lastre furono quindi sviluppate 
sotto il controllo del Sig. Lawton, e risulto in una di esse, oltre la figura 
del Sig. Lawton stesso e della sua suocera, moglie del defunto, il volto chia- 
ramente visibile di questi al disopra di loro, circondato da una cortina ne- 
bulosa. (La fotografia e riprodotta nel testo). Il Sig. Lawton fa notare, in 
favore della genuinita del fenomeno che: Nessun appuntamento in anticipo 
con il « medium » di Crewe era stato preso; che questi ignorava comple- 
tamente il Sig. Lawton e la sua suocera, e la loro identitA fu a lui rivelata 
solo alia fine della seduta: le lastre furono in ogni istante sotto il controllo 
del Lawton, e non vennero mai mancggiate dal « Medium »; che non esi- 
ste alcuna fotografia conosciuta del defunto Sig. Wain, neH’atteggiamento 
con cui appare in questa fotografia psichica. Il carattere sopranormale del 
fenomeno e quindi garantito.

Fenomeni psichici in Cina.

Una conferenza su questo argomento fu tenuta dal noto dott. Neville 
Whymant, profondo conoscitore della storia e della letteratura cinese, alia 
* Queen’s Gate Hall » di Londra, sotto gli auspici del « National Labora
tory of Psychical Research », il 20 gennaio di quest’anno.

Non contend delle teorie elaborate della doppia anima ed altre, affini 
til le specuiazioni moderne teosofiche, i Cinesi gia 2000 anni av. Cr. avevano 
creato la tecnica degli « otto diagrammi » per evocare gli spiriti, e formulato 
le specuiazioni filosoliche contenute nel « Libro dei Cangiamenti » ancora in 
uso, benche limitato. Una specie di « planchette » formata da un ramo bi- 
forcuto, il « Fuchi » tenuto da due uomini ritti e voltantisi le spalle, con 
sotto un vassoio pieno di sabbia sulla quale si disegnano dei caratteri te- 
nuti per rcsponsi oracolari, viene usato, da piu secoli, innanzi ai santuari. 
Confucio ammise 1’ esistenza degli spiriti e la necessita di propiziarli; e la let
teratura cinese e piena del sentimento e delle credenze popolari al riguardo.

G. P.
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S. J . Muldoon: The Projection of the Astral Body (i).

Presentata con una notevole introduzione da Hereward Carrington, un'au- 
torita in materia, e arricchita di dodici tavole illustrative, questa esposizione 
della tecnica della proiezione astrale e delle esperienze in astrale, ricavata 
da una ricchissima esperienza fatta dal Muldoon fin dall’et&di dodici anni, di 
proiezione spontanea e volontaria, ha a suo credito un’ impronta di semplicita 
e sincerita che pervade la narrazione e le concilia credibility, e l’assenza quasi 
totale di carattere sensazionale e meraviglioso. Egli scrive: « Delle condi- 
zioni del mondo astrale superiore, dei suoi piani e sotto-piani in cui alcuni 
medium pretendono di essere stati proiettati, delle notizie speciali su cia- 
scuno di essi, che alcuni medium pretendono di avere appreso dalle loro 
guide, confesso di non saper nulla. Sara che io non sono « altamente svi- 
luppato », come dicono, o che le guide non hanno simpatia per me: — certo, 
di guide io non ne ho ancora vista alcuna — : il fatto e che nessuna delle 
mie proiezioni coscienti mi ha messo a contatto con altro mondo che con 
quello terrestre, e non ho mai visto altro se non quelle cose terrene che ho 
sempre veduto, benche cio, con la stessa certezza come se fossi nelle con- 
dizioni corporee. Se ho veduto dei fantasmi astrali, nessuno di essi avrei 
certo voluto scegliere per guida. Di una cosa pero sono certo, cioe che nel- 
l ’atmosfera terrena — in questo « purgatorio » dei defunti — si trovano le . 
entita astrali che ossessionano i viventi; che molti fantasmi dei morti vivono 
nel piano terrestre, intangibili pero dalla realta fisica*. (pag. 212-14).

Ma quale prova ci da I’ A. di questa sua doppia vita astrale, nella quale 
si pone volontariamente, con processi tecnici di cui non fa segreto alcuno ?

Egli insiste opportunamente nel distinguere il sogno del chiaroveggente 
che vede le cose stesse che sono sulla terra, ma con sviluppi piu o meno 
fantastici, o anche vede cio che avviene in un piano superiore e crede di 
essere proiettato in quel mondo, dalla genuina proiezione in astrale, la quale, 
secondo l’ A ., non puo essere dimostrata che dalla controprova della testi- 
monianza di un chiaroveggente che vede il corpo astrale, e dalla piena 
chiara coscienza che si ha di tale stato. < Quando uno e coscientemente 
proiettato; uno lo sa, e non puo averne piu alcun dubbio ».

Ma si resta, cosi, nella persuasione soggettiva. Nessuna prova oggetliva ? 
Sembrerebbe che no, se nei due soli casi che egli cita di azioni fisiche 
eflettivamente compiute dal suo corpo astrale, e testimoniate da viventi ter- 
reni, egli, viceversa non aveva la coscienza desta di compierle in astrale,

(1) London, Rider e Co., 1929. Scell. 18.
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benchc 1’ induzione sembrerebbe mostrare die quei tali fenomeni fisici non 
potessero essere attribuiti ad altri. « Io confesso francamente di non avere 
mai mosso un oggetto fisico con la mia Volonta coscietite durante tutte le 
mie proiezioni ».

Anzi: « Vi e poca probability che l’ astrale di un individuo nutova og- 
geui materiali con la sua volonta cosciente... Io mi ci son provato le tante 
volte, raa senza successo: e una del le sensazioni, questa, delle piu penose; 
•e esasperante, torturante quasi: un vero « inferno ». « K la Volonta cripto- 
coseiente che pub muovere oggetti fisici: ed e cosi che i proiettati in astrale, 
i medium terrestri e le entita legate alia terra, possono muovere oggetti 
fisici. Si: un’entita vincolata alia terra puo produrre manifestazioni fisiche, 
che uno spirito elevato non puo produrre se non per mezzo di un <. Cir- 
colo»: e cio per la semplice rngione, che la sua Volonta cripto-cosciente 
agisce con efficacia straordinaria sulla «forza». (pag. iqS-q).

F. I’A ., mentre diffida delle relazioni di fenomeni fisici prodotti dalla 
volonta cosciente nello state astrale, viceversa attribuisce suggestivamente 
all’azione di corpi astrali proiettati fuori del corpo, sotto I’ influenza della 
cripto-coscienza, molti fenomeni notturni attribuiti a spiriti di defunti, ed 
anche molte delle materializzazioni attribuite a defunti. L ’ A. diffida anche 
della lettura dell’avvenire nel « gran Libro Akashic ». « In tutte le mie 
proiezioni coscienti » scrive « io non ho visto che il presente: e il passato, 
•semplicemente Io ricordavo... E dunque forse questo « Akashic » qualcosa 
di piu misterioso che la memoria?... » (pag. 220 e seg.).

La parte piu originale e importante del volume — almeno cosi la ri- 
tiene l’ A. — e quella che riguarda il processo volontario, la tecnica, per 
proiettarsi in astrale; ed e questa la risposta che I’ A. da agli scettici. < Se- 
guite le mie istruzioni, proiettate il vostro astrale fuori del corpo fisico, e 
allora saprete, senza bisogno di dimostrazione ». Cib che l’A. dice sulla 
natura di questo corpo astrale, sul legame che esso mantiene col corpo 
iisico, durante la sua proiezione o esteriorizzazione, mediante un cordone 
fliiidico, sulle leggi che regolano i suoi rapporti col corpo fisico sia in coin- 
cidenza che fuori di coincidcnza con esso, su quelle che reggono le pro- 
prie attivita autonome; sullo scopo fisiologico del sonno, che sarebbe quello 
di « rifornirsi nel mondo spirituale di vigore e alimento »; sui rapporti del 
digiuno con la proiezione astrajp. ecc., coincidono nella sostanza con cib 
che altri trattatisti scrivono sull’argomento: perb alcuni capitoli sono arric- 
chiti di molteplici analisi e suggestion^ che solo la facolta che I’A. avrebbe 
di potere sperimentare volontaiiamente, ponendo le condizioni e le varianti 
dell’ esperimento per dedurne le leggi dell'attivita astrale, sembrerebbero 
spiegare. Una delle leggi che enunzia, peres., c questa: « Quando nel so- 
gno I’azione dell’ io corrisponde all’ azione del fantasma astrale, il sogno fara 
si chc il fantasma si esteriorizzi *. Ed essa e collegata con 1‘altra: « Quando 
il subcosciente diviene posseduto dall’ idea di muos’ere il corpo fisico, e 
questo e impotente a farlo, il corpo astrale si sdoppiera*. E quindi la 

suggestione di sogni adeguati * il mezzo piu efficace di proiettare l'astrale.
E qui entra la tecnica della suggestione del sogno adeguato, e dei modi 

di far sorgere un forte Volere Subcosciente, cioe: Sogni - specie del tipo 
aviatorio. o che stimolino desideri (non sessuali) o abitudini: D esideri - in-
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tensi, o repressi fortemente; Xecessild corporee-. fame, sete. esaurimento di 
energia; Abitudini - inveterate, spezzate, ecc. All’esame di questi diversi 
fattori sono dedicati altrettanti paragrafi, in cui si eondensano, — e questo 
e die ispira fiducia nella guida dell'A. — , numerose osservazioni ed espe- 
rienze personali, che danno un’ impronta realistica a tutta la trattazione.

La proiezione completamente cosciente fin dal principio, I’ A. sostiene. 
e estremamente rara: la coscienza non soprawiene che a proiezione etfet- 
tuata. Viceversa, le vittime di morte violenta riproducono nel corpo astrale 
la scena della loro morte: < anche nel corpo astrale si dorme e si sogna •». 
Esperienze dell’ A ., e nuinerosi casi di sonnambulismo, illuminano sopra il 
fenomeno delle infestazioni di case o localita, e della riproduzione psichica 
ripetuta indefinitamente di una scena tragica (pag. i8q seg.). I fantasmi 
dei morti non si conducono per un certo tempo diversamente dai fantasmi 
dei vivi, per tale riguardo.

Ne! mondo astrale noi passiamo ogni volta che ci eleviamo (non c ca- 
diamo ») nel sonno e sognamo, sia che I'astrale coincida ancora col fisico o 
sia che venga proiettato, poco o molto, fuori di esso.

Qual’e la composizione del corpo astrale? L ’ A. professa (pag. 205, seg.), 
di non saperlo; dissente perd dall’opinione di Sir CMiver Lodge, che si 
tratti dell’etere « impalpabile e onnipresente », ed esclude che sia possibile 
dedurla dall’esame e dalle esperienze dei proiettati in astrale: ha fiducia 
inveee nelle esperienze di laboratorio, e si riferisce a quelle fatte dagli scien- 
ziati Olandesi Dott. Malta e Z. Van Zelst, quanto al suo peso e alia den- 
sita, e a quelle del Dott. Duncan Me Dougall, il quale ha calcolato la per- 
dita di peso che la morte registra sulla bilancia, per concludere che un 
corpo astrale pesa da circa 60 a 75 grammi: che e pi 11 leggero dell’ idro- 
geno e 176 volte circa meno denso dell'aria, ecc.

L ’analogia, se non I’identita, fra lo stato astrale e il dopo morte e dal- 
1’A . ripetutarnente affermata. « Se potessimo raccogliere la testimonianza di 
tatti i trapassati, troveremmo che la maggior parte di essi, al risvegliarsi 
nel corpo astrale, credette di trovarsi ancora nel corpo fisico: tanto com- 
pleta e la corrispondenza tra il mondo fisico e il suo duplicato astrale. Non 
solo, ma... vi si ritrovano le particolaritii della nostra vita completa. Cost, 
io avendo speso nel ritiro la maggior parte della mia vita, quando mi desto 
in astrale raramente m’ incontro con alcuno. E il pensiero che sostiene il 
corpo astrale e crea il suo stesso ambiente... I fantasmi legati alia terra non 
sono tanti quanti si potrebbe supporre... In genere uno si ritrova in astrale, 
straniero in paese straniero eppure fatnigliare. Non vi sono parole sufiicienti 
ad esprimere il senso di « prodigioso » che uno prova al vedere in questo 
« purgatorio dei defunti » fantasmi legati alia terra, e al muoversi per l’ aria 
sostenuti dal proprio pensiero e dal Volere subcosciente o cosciente. pene
trate attraverso esseri e oggetti materiali che non ofl'rono piu resistenza al- 
•:una, e ascoltare le ciarle di coloro che non sospettano la nostra presenza .
'  Non fa maraviglia che i Morti presto si dimentichino di porgere ascolto alle 
ciarle triviali terrene ». (pag. 215 seg.).

« La Morte non e che una proiezione in permanenza... (pag. 228 seg.) 
essa avviene generalmente in modo incosciente. Le morti violenti producono 
uno « shock » alia coscienza, lasciando in essa un’ impronta e in alcuni casi
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uno stato di semi-follia, di ossessione passiva e talora anche attiva. Alcuni 
fantasmi ossessionano i viventi intenzionalmente (pag. 218 seg.), altri inco- 
scientemente. I desideri terreni sono cosi intensi nell’astrale, che e da ma- 
ravigliarsi se gli ossessionati da entita gravitanti sulla terra non siano a rui- 
gliaia ». L ’A. pero non crede al pericolo che durante la proiezione in astrale 
qualcuna di queste entita s’ impadronisca del corpo fisico svuotato e itnpe- 
disca all’astrale di ritornare ad esso. Se tale invasione fosse cosi agevole, 
dovrebbe essere comunissima, visto che ogni notte centinaia di persone este- 
riorizzano il loro astrale, e vagano fuori del loro corpo fisico. Segnalianio al 
riguardo la bibliografia dell’argomento « Ossessioni », nella pag. 219 del vol.

L’A. azzarda, al termine del volume, la profezia che lo stesso corpo 
tisico riuscira fra non molto ad acquistare molte qualita dell’astrale. Egli 
ritiene che tutti possono educarsi a proiettarsi in astrale. La sua esperienza 
della ua/urafezza del mondo astrale gli vieta di credere ad agenti diabolici 
nei fenomeni psichici. (pag. 237).

Benche egli sia pessimista, e consideri la vita terrena come una uialedi- 
zione, talohe vorrebbe che la morte fosse la fine di tutto, la sua esperienza 
astrale gl’ impone di riconoscere che la morte non e che un passaggio ad una 
lorma superiore di vita.

A. Lorenzini: Dio, I’Anima e I’Uomo (1 ).

L ’ A. svolge la tesi che la compagine universale, opera di Dio, ha una 
finalita prestabilita, esiste in eterno, e diretta da un elemcnto unico, da 
una volonta che orienta la compagine verso il fine prcfisso, e unisce e 
accorda l’universo con Dio. Questo elemento e l'anima, che si manifesta 
e opera per mezzo del pcnsiero. L ’ A. crede nell’ immortalita dell’anima, 
ma e fieramente avverso all’ipotesi della reincamazione. Da rilevare anche 
la particolare considerazione dell’ A. per il Cristianesimo e in ispccial modo 
per la figura di Gesu.

G k i.e y : La Reincarnation. Paris, M eyer 1929. 1 fr. 50.
P. C h o isn a r d : Les Precurseurs de l’Astrologie scientifique et la Tradition. 

Paris, Leroux 1929. to fr.
Iesus, doctrina e moral religiosa dos Caminheiros do Bern. Para-B rasil 1929.

A ngelo M a rzo rati, dir us. — A ntonio B r ije r s , redatt. capo.

G. P i o l i .

X.

(1) Milano, Madella 1928. L . 10.
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LA “ VOCE DIRETTA „ A VENEZIA 
CON GEORGE VALIANTINE

G eo V alian tin e ha tenute presso di me, dal 23 al 29 m ag- 
g io  p. p., sei sedute collettive a  V enezia ed un’ altra  in una m ia v illa  
sui Colli E u gan ei. D i esse mi accingo a render conto, il piu som m a- 
riam ente possibile, trascrivendo dai singoli verbali le cose piu im
portant!. A g g iu n g ero , ove occorra, brevi cenni illustrativ i, lasciando 
ai fatti tutta la loro sem plice, ma form idabile, s ign ificazion e; e, se 
del caso, riservero  pochi commenti a lia  fine.

L e  sedute di V enezia furono tenute tutte in una stanza della 
m ia casa, alle Zattcre, 559. L e  im poste delle due finestre e dei due 
balconi furono tenute sem pre chiuse e, per im pedire ogni filtrazione 
di luce dall’esterno, v i furono applicate delle tende speciali. L a  
stanza ha due porte. U na, che da su lla sala  d ’ ingresso, fu sem pre 
chiusa a chiave. L ’altra, che da in un salotto, fu tenuta aperta e 
vi fu applicata una pesante te n d a ; cosi, altri am ici che non potevano 
partecipare alia  seduta pel numero eccessivo  d egli intervenuti, 
poterono assistervi egualm ente da questo salotto.

L a  stanza delle sedute era stata p ro vv ista  di luce rossa e di 
luce blu. A ve va m o  predisposto un gram m ofono con pochi dischi 
di buona musica.

N ull’altro di particolare.
I  verbali furono redatti volta per volta sulle note prese seralm ente 

da qualcuno di noi.
Ognuno degli intervenuti e pronto a testim oniare la verita  di 

quanto qui sara esposto.

Seduta del 23 maggio.

II Circolo e formato dai signori: G. Valiantine, rag. E. Curti, capi- 
tano G. Rodano, E. Nunes-Vais, P. Bon, e dalle signore: Mabel Denis 
Bradley, Nora Bon, Hilda Tagliapietra, Bianca Nunes-Vais, Gwendolyn 
Kelley Hack, nonche dalle signorine: Pierina Valle e Bona Bon.
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Nel salotto vicino: prof. Carlo Del Lungo, ing. M. Cassinis, maestro 
Gino Tagliapietra, Mrs. Bess Valiantine.

Fatta l’oscurit<\, fu recitato in comune il Pater noster. Vengono suonati 
quattro pezzi al grammofono.

Durante il quarto disco scoppia stridula la voce di B ert Everett, il quale 
dice che le condizioni dell’ambiente sono squisite.

In mezzo al Circolo erano state collocate, in piedi, due trombe di al- 
luminio (portavoce), una mia contrassegnata da una grossa fascia luminosa 
al bordo inferiore, I’altra di Valiantine, contrassegnata da grossi punti 
egualmente luminosi. Entrarnbe si muovono, si agitano e poi la mia vola 
lieve lieve per la stanza, indi cade a terra rumorosamente.

Blackfoot sospira forte dal pavimento. La voce di Kokum si fa udire in 
alto da punti vari.

Una tromba fluttua leggera nell’aria e si ferma vicino a me. Una voce 
sommessa mi r.hiama: c Piero, Piero... ». Riconosco la Nonna e tra Lei e 
me avviene un dialogo rapido e affettuoso, con scambio di baci. La Nonna 
passa davanti a Bona, poi davanti a Nora dicendo loro cose tenerissime e 
lanciando baci. A Bona dice: « Ti adoro ! ».

Una voce davanti a me: * Ottaviano, sono Ottaviano*. Saluto con 
gioia la vcnuta di mio cugino Ottaviano, trapassato da oltre vent’anni; ma 
gli dico che non riconosco affatto la sua voce d’una volta. La voce replica 
d’essere proprio Ottaviano, di star bene, d ’essere contento, e simili. Poi 
passa a salutare mia figlia chiamandola per nome; essa risponde al saluto 
aggiungendo : « Io, pero, non ti ho mai conosciuto*. La voce replica: 
« Ma io si ho conosciuto te! » e ride di gusto col riso caratteristico (un 
po’ gorgogliato in gola) del mio buon cugino. E  la replica e giusta perche 
Ottaviano ci aveva fatta la sua ultima visita quando mia figlia non aveva 
che un anno, circa, ed egli l’ aveva. voluta vedere mentre era in culla e 
dormiva.

Una voce saluta in inglese Mrs. Hack e le dice d’essere suo marito. Poi 
la stessa voce attraversa il Circolo e viene a salutare me presentandosi: 
« Doctor Charles Hack ». Indi aggiunge: « How do you do Count Bon. I 
am glad to meet you; I am glad that my wife is here with you ».

Davanti la signora Nunes-Vais (alia mia destra) una voce esclama som- 
messamente, ma chiaramentc: « Zia Minia ». poi ripcte questo nome col- 
1'ansia d ’essere riconosciuta, davanti alia signorina Valle (alia mia sinistra). 
La signora Nuncs-Vais risponde: « Ah, la zia Flam inia*. E  aggiunge che 
questa sua zia era effettivamente chiamata Minia in famiglia. L ’Entiti pre
sente aggiunge qualche cosa che non si comprende piu.

Intanto il cap. Rodano aveva intrecciato un vivo dialogo con una voce 
scdicente quella del suo Papa, al quale egli chiede scusa di parlargli in 
veneziano. Uno di noi, intcrrompendo : « Perche? Di dov’era suo Padre? ». 
La voce subito si sposta e davanti all’ interlocutore risponde: « Io ero ro- 
mano ». Il cap. Rodano spiega che suo padre, veramente, era piemontese, 
ma aveva scmpre vissuto a Roma dove era « morto ». Immediatamente, la 
voce: « Non sono morto, sono vivo, vivo! ».

Blackfoot, dal pavimento, commenta: « No die! ».
Il cap. Rodano chiede scusa al padre della parola sfuggitagli e Io prega
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di parlargli in piemontese. Subito tra padre e figlio si intreccia un vivo 
dialogo in pretto dialetto piemontese di cui ben poco noi riusciamo a capire.

Una voce davanti a me mi chiama e si dice mio padre, dandomi il suo 
norne. Mi dice molte cose affettuose e mi incarica di baciare la mamma. Poi 
passa davanti a mia figlia e le dice d ’essere suo nonno.

Col sig. Curti parla una Entita sedicente suo nonno. La voce ha timbro 
e accento particolarissimi.

Improvvisamente, colla sua forte voce a me ben nota:
« Cristo D’ Angelo! Buona sera a tutti ».
Tutti rlspondono al saluto e accolgono con esclamazioni di meraviglia 

e di gioia I’ intervento della Guida tanto desiderata.
Cristo D’Angelo si rivolge subito a me e mi dice:
« Ho tante cose da dire a te. Si, voglio parlare con te, ma riservata- 

mente ».
Tra Cristo D ’Angelo e me si intreccia un vivo dialogo. Fissiamo le rao- 

dalita, consenziente Valiantine, per un nostro incontro particolare.
Cristo D'Angelo passa a salutare mia moglie e mia figlia, e parla con 

loro affettuosamente. Mia figlia gli domanda se si ricorda d’una certa cosa 
mandatale dall’America...

Cristo D ’Angelo, interrompendo: « Si, s i; un biglietto! ».
Mia figlia voleva riferirsi a tutt’altra cosa; ma 1’equivoco di Cristo D’An

gelo e fortunatissimo, avendo Egli cosi dimostrato di ricordare perfetta- 
mente un episodio salientissimo delle nostre sedute americane.

Mentre Cristo D’Angelo sta parlando con me, Bert Everett grida:
« What are they talking about ? ». Poi assicura Mrs. Bradley che tutto va 

bene a casa sua a Londra.
Mrs. Valiantine, dal salotto vicino, domanda a Bert notizie della salute 

del padre loro (Bert Everett era fratello di Mrs. Valiantine) che vive a 
Williamsport ed ha ottantacinque anni. Aggiunge che in mattinata gli ha 
spedito un cablogramma. Bert Everett risponde: « Yes, I knew it » (si, lo 
sapevo) e tranquillizza la sorella sulle condizioni del padre che va meglio. 
II dialogo, da una stanza all’altra, e interessantissimo.

Una voce sedicente « Clotilde » parla coi signori Nunes-Vais. Clotilde 
era il nome della madre della signora Nunes Vais Arbib.

Un’altra voce sedicente « Oberto > parla con grande tenerezza alia « Zia 
Nora » (mia moglie). Scambio di baci e di promesse.

La « madre » di Geo Valiantine parla col figlio con voce molto chiara, 
ma tremula, caratteristica di vecchia, con spiccato accento americano. Dia
logo vivo tra Valiantine e la madre su cose di famiglia. Poi la madre dice:

< How’s this gentlemen? I saw you at Williamsport ». (Come staquesto 
signore? Io l ’ho gia visto a Williamsport). Si riferiva, evidentemente, alia mia 
visita a Valiantine nel 1928.

Mrs. Bradley dice di essere toccata forte.
Blackfoot: « Touch you all a heap lot». (Vi tocco tutti spesso). Infatti 

i tocchi sono subito distribuiti a tutti nel Circolo.
La « nonna » torna a me un’altra volta e, su mia domanda, mi assicura 

d ’essere proprio lei anche nelle nostre consuete sedute settimanali e mette 
uno speciale fervore nel ripetermelo coll’ansia di farmene persuaso.
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Un’altra voce davanti a me: « Alfredo Aicardi ». Io riconosco l’Entitk 
che l’anno scorso, in America, mi aveva parlato tante volte, e saluto con 
eflusione.

Alfredo Aicardi: « T i porto buone cose dei Grandi».
Io ringrazio, e rammento il nostro incontro a New York. Aicardi mi dice 

di voter tornare su certi argomenti accennatimi allora, e mi assicura che lo 
fara nella scduta particolare combinata con Valiantine.

Io accetto l’appuntamento, ma dico: * Pero le tue previsioni non si sono 
avverate; mi avevi detto di mesi... ».

Aicardi, con impeto, interrompendomi: « No, no! Cristo D ’Angelo 
aveva detto mesi, io n o * .

Bert Everett: « I ’ ll have to close now *. (Deve cessare adesso).
La seduta e finita.

Seduta del 24  magglo.

Formano il Circolo: Mr. G. Valiantine, avv. G ......, cap. Rodano, ra-
gioniere Curti, prof. C. Del Lungo, dott. P. Bon, Mrs. Bradley, sig.ra N. 
Bon, sig.na Valle, sig.na B. Bon, sig.ra Nunes-Vais-Arbib, signor E . Nu- 
nes-Vais.

Assistono fuori del Circolo: sig.ra H. Tagliapietra, Mrs. G. K . Hack.
Nel salotto accanto: M.° G . Tagliapietra, Mrs. Valiantine.
Condizioni e procedimento eguali a quelli della seduta precedente.
Periodo d’attesa piuttosto lungo.
Dopo quattro suonate al grammofono, sono avvertiti nel Circolo soffi 

d ’aria fredda.
Mentre io sto cambiando disco, e sono voltato alia mia destra, scoppia 

in mezzo al Circolo un lampo bianco che illumina vivamente tutta la stanza. 
Io l’ho visto con la coda dell’occhio sinistro. Gli altri I’hanno visto in 
pieno e alia sua luce hanno potuto constatare che tutto era in ordine e 
tutti i componenti il Circolo erano al loro posto. Io ho avuta I’ impressione 
che si fosse scaricato un piccolo fulmine. Altri dicono d'aver avuta quella 
d ’un lampo al magnesio. Altri paragonano la luce improvvisa all’accendersi 
subitaneo di una Stella. Nessuna traccia di odore, ne di fumo. Valiantine 
dice di non aver mai avuto un fenomeno eguale.

Altre luci, ma tenui, sono in scguito avvertite qua e la, ma special- 
mente tra me e la sig.na Valle (alia mia sinistra).

Una dcllc due trombe collocate in piedi in mezzo al Circolo (la mia) 
si stacca da terra e volteggia in aria; poi si riposa leggermente nella posi- 
zione di prima. In seguito una delle trombe viene a posarsi sulle mie ginoc- 
chia da dove poi rotola a terra urtando e rovesciando l’altra tromba.

D’ accordo, Valiantine rialza uno degli strumenti ; mia figlia rialza I’altro.
La voce di Bert Everett: « Good evening souls! *. Poi dice che dob- 

biamo avere pazienza.
Formiamo catena.
Una voce a terra, sotto la tromba: « Piero, Piero, sono Ottaviano...*.
Io saluto e chiedo perche parli la so tto ... « Non puoi sollevare la 

tromba ? »
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La voce: «No, non c’e forza».
Everett torna a salutare. Blackfoot ride.
Tra la sig.na Valle e me si produce un po’ d ’aria fresca. Press’a poco 

nella stessa posizione un soffio di voce, chiarissima pero, mi chiama e mi 
saluta con tenerezza. Riconosco subito la voce della Nonna. Ma contem- 
poraneamente vedo le due trombe immobili in mezzo al Circolo. E  la prima 
volta che constato sicuramente I’ indipendenza della voce della Nonna dalla 
tromba. La sua voce e ancora piu dolce del solito e quello ch’ Ella mi 
dice mi da uYi’ impressione di vita anche maggiore di quando parlava col 
portavoce.

Everett parla anche lui senza tromba. Voce aha e chiara, e meno stri- 
dula di tante altre volte. Mi pare ch’ Egli non abbia piu bisogno di for* 
zare gli organi vocali. Dice che le signore stieno dritte sulla sedia; forse 
perche la sig.na Valle in quel momento stava tutta ripiegata in avanti.

Le trombe si muovono e si urtano.
Ottaviano torna a salutarmi mandandomi baci. Altrettanto fa poi con 

mia moglie e mia figlia.
La sig.na Valle ed altri sono toccati.
Blackfoot: « Me here ». (Sono qua).
Curti e carezzato sur una mano. Domanda chi sia stato. Una voce da- 

vanti a lui risponde: « Tuo Padre*. — Breve dialogo tra padre e figlio.
Una voce a terra, sotto la tromba, chiama: « Carlo Del Lungo*.
Del Lungo domanda chi sia. La voce risponde: «Papa».
Io chiedo: « II Senatore ? ».
La voce davanti a me, debole, ma chiara: « Isidoro Del Lungo*.
La voce dice qualche altra cosa al figlio; ma s’e fatta cosi debole che 

non comprendo piu nulla.
Torna a me la voce della Nonna, tenuissima, ma libera e chiara. Mi 

dice alcune cose in relazione a sue recenti manifestazioni con altri mezzi; 
cio che mi riesce sommamente gradito pel valore di controprova che ha 
l’ episodio.

Una voce sotto la tromba, a terra, ripete con grandissima insistenza una 
parola che finalmente comprendiamo: « Colonnello... Colonnello... ».

Domandiamo: « Chi ? Sei forse D ....P *
La voce: «Si, Colonnello B .... » e dice il cognome di colui che noi 

avevamo interrogate per nome. Egli si sforza con ansia di dirci altre cose, 
ma la voce vien meno e non comprendiamo piu nulla.

Mentre mi volgo a rimettere in moto il grammofono, ed ho le mani im- 
pegnate, viene a posarsi sulle mie ginocchia una grossa cosa solida, terse 
un cuscino, che poi svanisce.

Una voce sotto la tromba mi chiama dicendosi mio fratello Sandro. Ma 
non riesco ad afferrare null’altro di quanto la voce tenta di dirmi.

Rodano & chiamato distintamente da una voce che gli si avvicina colla 
tromba a mezz’aria. Dice di essere suo padre. Tra padre e figlio avviene 
un vivacissimo dialogo in pretto piemontese. Il padre assicura che stara 
sempre col figlio anche dopo la partenza di Valiantine.

Everett dice che le forze sono molto depresse.
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Valiantine doinanda ad EVerett se puo farci un apporto ed Everett pro- 
mette di provare.

Poco dopo sento tra i miei piedi un tramestio e una serie di colpi. Do- 
mando ridendo se c ’e il terremoto. Come in risposta, le due trombe sono 
gettate a terra ed Everett dice : « Good night».

Togliamo la seduta: ma Valiantine pare insoddisfatto ed esprime il de- 
siderio di riprovare con un numero piu ristretto di partecipanti.

Rifacciamo il Circolo in questo modo: Valiantine, sig.na Valle, signora 
Bon, dott. Bon, cap. Rodano. Gli altri si sono ritirati nel salotto accanto.

Blackfoot saluta e dice che sono andati via tutti.
Poco dopo una voce da sotto una tromba mi chiama e si dice come 

prima mio fratello Sandro. Gli faccio delle domande a cui ottengo solo ri- 
sposte confuse. Alle mie insistenze, la voce dice con uno sforzo: * Non 
posso ancora ».

La voce della Nonna, libera e purissima, di faccia a me mi chiama e 
saluta. Entrambe le trombe sono visibili a terra, ferme. L ’ impressione di 
questa voce autonoma, di cui riconosco I’accento, le inflessioni, la pro- 
nuncia, mi da un scnso di gioia profonda. Insorama, si, i  proprio la Nonna 
viva che sta di fronte a me! Le dico:

« Dunque, Nonna, hai saputo tutto quello che e successo a Valian
tine ? ».

R . — « Vedi che la Nonna ti aveva detto la verity ».
Questa risposta e semplicemente meravigliosa. Prima della venuta di Va

liantine in Italia, la « Nonna », attraverso la limpida trance di una signo- 
rina nostra arnica, ci aveva premuniti circa gli avvenimenti successivi, ve- 
rificatisi in pieno; ed ora essa, con questa semplice frase, non solo se ne 
mostra edotta, ma viene a darci la prova piu bella della veridicita di 
quelle manifestazioni a trance, suite quali, generalmente, resta sempre un 
fondo di perplessita.

Una breve sosta, poi la voce della Nonna torna a me come prima, chia- 
rissima e indipendente:

« Piero, domani sera ti diro tutto — a te solo».
Per domani sera abbiamo fissata con Valiantine la seduta particolare ri- 

chiesta da Cristo D ’ Angelo.
La voce della Nonna torna ancora. Pare che essa si fermi per riprender 

fiato e torni appena le forze glie lo concedono.
* Piero, doman de sera, in quattro so li...* .
Io chiedo chi dovranno essere questi quattro e la Nonna risponde:
« Valiantine, tu... ».
Poi dopo un poco ritorna e aggiunge:
« Nora. Bona... ».
Domando se potra intervenire anche la signorina Valle, cio che ci farebbe 

piacere; ma non riesco ad afferrare la risposta. Domando alia signorina 
Valle se ha capito ; ma essa non mi risponde. La voce della Nonna, scher- 
zosa:

« Non la ghe xe piu ».
La signorina Valle si desta poco dopo da un leggero sonno. Togliamo 

la seduta.
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Seduta del 25 m aggio.

Siam o a ll’attesa seduta particolare dom andata da Cristo d’A n 
gelo e organizzata secondo le istruzioni d a te d  il giorno prim a dalla 
« Nonna ».

L a  signora V aliantine, la signora B rad ley , la sign ora H ack, ed 
altri nostri am ici sono riuniti in tutt’altra parte della casa. T ra  la 
sala dove essi si trovano e la stanza delle sedute stanno altri quattro 
am pi locali. L a  porta della stanza delle sedute e quella del salotto 
accanto sono chiuse a ch iave.

II piccolo circolo e formato da Geo Valiantine, sig.na P. Valle, dot- 
tor P. Bon, sig.na N. Bon, sig.na B. Bon, seduti in quest’ordine dalla 
destra del Medium. Abbiamo voluto con noi anche la sig.na Valle per par- 
ticolari ragioni di controllo.

Spenta la luce, suonato un solo pezzo al grammofono e recitato il Pater 
nosier, una delle due trombe collocate in mezzo al circolo, la mia (contras- 
segnata da una fascia luminosa), scatta dal suolo e volteggia nell’aria, ripo- 
sandosi poi, dolcemente, sul tappeto.

Tra la sig.na Valle e me brilla per un attimo una chiara luce; come 
una Stella.

Everett ci saluta come il solito e ci dice di « sollevare le nostre anime ».
Volteggia in aria anche I’altra tromba, di Valiantine, contrassegnata con 

gTOSsi punti luminosi.
Blackfoot saluta al suo solito modo. Poi la ben nota voce, potentissima:
'« Cristo d’ Angelo! Buona sera a tutti ». E  volgendosi a me: « Conte 

Bon, io maneggio tante cose... ». Cosi ha inizio una brillantissima conver
sazione con Cristo d’Angelo, che fin dal principio ha un tono di partico
lare confidenza. Anche le mie tre compagne non sono per nulla impressio- 
nate e si abbandonano ad una chiacchierata allegrissima coll’ invisibile Amico 
che a un certo punto commenta, ridendo cordialmente:

« Siete tutte felici, stasera; ah, ah! ».
Cristo d’ Angelo passa da uno all’altro, mantenendo con ciascuno un vi- 

vacissimo dialogo. Mentre parla con mia figiia, gli chiedo:
« Ti ricordi che cosa mi hai detto di portarle, prima che ci lasciassimo. 

in America? ».
Ed Egli, prontissimo: « Si, un bacio! Ed ora gliene mando un altro ».
Immediatamente, scocca in direzione di mia figiia un grosso bacio. Ri- 

sate cordialissime di qua e di la.
Io prego Cristo d’ Angelo di cantarci la sua canzone, come faceva in 

America. Egli aderisce subito e mi chiede quale voglio. Non ne ricordo che 
una, quella dal ritornello: < La figiia del Re ».

Cristo d’Angelo: « E  quella Dormi su questo sonno, non la vuoi? ».
Rammento la frase; ma in America m’era sembrato che la canzone fosse 

unica.
Cristo d’ Angelo, con voce potente, intona: « Siedi su questa petra... 

La figiia del re .. ■>.
L ’effetto e portentoso. Io riconosco parola per parola, tono per tono,
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la canzone che Cristo d’ Angelo m’aveva cantata tante volte in America. 
Applaudiamo calorosamente e Cristo d’Angelo ride contento. Poi Egli in- 
tona I’altra canzone. Strabiliante. Se Ie finestre fossero aperte, credo che 
dall'altra sponda dell’ampio canale della Giudecca, si sarebbe potuto sen* 
tire. I nostri inquilini dell’ammezzato, sentirono tutte Ie cantate. Valiantine, 
accanto a noi, commenta soddisfatto. Cristo d’Angelo partecipa in pieno 
alia nostra gioia e dice che sta tan to bene con noi che vorrebbe restarci 
sempre. Dice che le nostre forze sono eccellenti e che gliene forniamo anche 
troppe. Aggiunge:

« Anche in campagna io vegno. E  un bel posto che gia conosco ».
Domandiamo se anche la nostra arnica, sig.na X . Y ., ha buona forza.
Cristo d’ Angelo: « Si, si! E la media della Nonna*.
Questa conferma ci fa molto piacere, e Cristo d’ Angelo ci da altre as- 

sicurazioni in proposito.
La signorina Valle esprime a Cristo d’ Angelo le sue preoccupazioni per 

gli occhi della Mamma sua. Cristo d’Angelo s ’ informa dove essa si trova 
e poi promette spontaneamente di portare un dottore a vederla. Precisa: 
• Lo spirito di un dottore*. Indi Egli si volge a me e mi dice d ’aver 
molte cose particolari da dirmi. Queste cose sono, principalmente, schiari- 
menti, per me del massimo interesse, sui dialoghi con me avuti a Millesimo, 
nel luglio 1928, medium, il marchese Centurione; dialoghi privatissimi omessi 
dal Bozzano nelle sue Relazioni. Anche questo nostro dialogo attuale riesce 
impressionante per naturalezza e per la precisione dei ricordi in Cristo d’An
gelo ; ricordi che non solo si riferiscono al nostro incontro di Millesimo, ma 
si riallacciano anche a quanto mi era in precedenza stato detto in America.

In fine, Cristo d’ Angelo mi avverte che e presente lo Spirito di Alfredo 
Aicardi che desidera parlarmi. Questa Entita comparve la prima volta in 
una seduta particolare con Valiantine, a New York, il 4 aprile 1928, alia 
quale assisteva, con me, il solo sig. Paolo Grandi, di Boston. Una voce 
si presento al sig. Grandi, dicendosi Alfredo Aicardi, con grande ansia per 
farsi riconoscere. Ma il sig. Grandi non ricordava affatto questo nome, ne 
valse che I'Entita gli rammentasse d’essere stato soldato alle sue dipendenze. 
Fu soltanto piu tardi, coll’aiuto della memoria della propria moglie, che il 
sig. Grandi si risovvenne di un sarto militare a nome Alfredo Aicardi, ve- 
nuto da Parigi per prestare il suo servizio in Italia. Poche sere dopo, la 
stessa Entita veniva a me in una seduta colla Media signora Wriedt, di De
troit, e, parlandomi in francese, mi confermava quanto la signora Grandi 
aveva ricordato di lui e mi manifestava tutto il suo attaccamento pel si
gnor Grandi che era stato per lui un ottimo ufficiale.

Alfredo Aicardi mi saluta con effusione e, a mia domanda, risponde:
« Si, sono l’amico di Grandi. Ora, il sig. Grandi e a posto e sta bene. 

Anche la sua Signora sta bene. Brava Signora, coraggiosa 1 *.
Queste esatte notizie del sig. Grandi si riferiscono a particolarissime 

circostanze che potevano essermi date solo da chi fosse profondamente a 
giorno dei fatti loro. La voce riprende:

* Hanno avuto un bambino ammalato; uno dei due piccoli. Ma ora sta 
meglio ».

Io chiedo: « E  degli altri miei amici d’ America sai dirmi niente? *.
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Alfredo Aicardi: « Si, della signora X . Y . Z ... Le cose con suo marito 
sono andate male, male, male! Non e piu con lui. .. .E  lei e tanto bella, 
bella, bella giovannotta! ».

Con frasi in francese egli poi mi conferma d’essere stato sarto a Parigi, 
prima della guerra. « Adesso — dice — sono sempre coi miei compagni ».

A questo punto Aicardi, con tono accoratissimo, mi esprime I’orrore pei 
ricordi della guerra nella quale fu ucciso e, come gia in America, mi dice 
che Egli e i suoi compagni hanno una preoccupazione suprema: quella di 
veder tolto dal mondo il pericolo di nuove guerre.

Ma a distoglierci da questo triste argomento, ecco che riscoppia la voce 
poderosissima di Cristo d’ Angelo che dice:

« Eccomi, sono qui di nuovo ».
Alla signorina Valle dice che la Mamma sua non corre alcun pericolo 

per « il suo occhio » (la signora Valle ha perduto I’altro) e che basta si 
faccia dei bagni di acqua di malva ; ricetta non certo peregrina, ma adatta 
al caso.

Con me torna sugli argomenti di prima, ribattendo certi suoi modi di 
veder le cose che io non condivido in pieno. Mi parla a lungo della re- 
cente attivita di Valiantine e la difende calorosamente. Poi mi ricorda certi 
dettagli di una seduta dell’anno scorso a Williamsport, in casa di Valian
tine. Riferendosi alia promessa da me fattagli allora, su sua richiesta, di 
riferire su Luce e Ombra quanto mi era successo, aggiunge:

« Ma scrivere una o due volte, non basta. Sempre devi scrivere! ».
AI che io ribatto: « Per scrivere, occorre aver qualche cosa da dire. 

Forniscimi un po’ tu gli argomenti! ».
Cristo d ’Angelo ride e promette di tornare presto anche dopo la par- 

tenza di Valiantine.
Qualcuno gli chiede come fa a parlare. Egli risponde:
« Material izzando la voce ».
Gli si replica: * E con che cosa la materializzi? ».
« Con forze che vengono dal vostro stomaco ».
Nel frattempo, Everett parlo spesso con Valiantine.
Ora, una grata sorpresa: Honey, la cara bimba che compare spesso in 

America nelle sedute di Valiantine. Essa era venuta alia Hyslop House 
una sera in cui c ’era anche un bambino del sig. Grandi: Gastone. Adesso 
me Io ricorda e mi chiede notizie del suo piccolo amico.

Valiantine la prega di cantare una delie sue canzoncine. HOney risponde 
che non puo perche non ha la sua bambola. Infatti, in America le prepa- 
rano in mezzo al Circolo una piccola bambola colla quale gioca e alia quale 
canta. Tuttavia, aderisce alle nostre preghiere e canta colla sua vocina in
fantile una graziosa piccola canzone.

La mia Nonna viene a piu riprese, sempre piena di tenerezza. Parla con 
mia moglie, con mia figlia e con me, e ci manda tanti baci. Io le chiedo 
se riconosce un ritrattino che avevo coll oca to appositamente nella stanza 
delle sedute. Ella risponde subito:

c Mio figlio, quand’era bambino ».
E, infatti, il ritratto di mio Padre, quindicenne, vestito da garibaldino. 

Chiedo ancora: E riconosci I’altro ritrattino li presso?



442 PIE R O  BON

R. - « Si, Vittorio Emanuele a.
D. - Tu volevi molto bene al tuo Re. Ricordi che cosa ti ha regalato?
R. - « Una gemma ».
D. - E dov’e adesso?
R. - « Al Museo ».
Tutto cio e esatto. Entrato Vittorio Emanuele in Venezia dopo la li- 

berazione del Veneto, aveva regalato alia Nonna un anello in memoria della 
sua prigionia, subita per patriottismo, sotto il governo austriaco.

Cessa il mio dialogo colla Nonna, e subito un’altra voce mi chiama:
« Piero, Piero, sono Ottaviano! »
Come sempre, la voce di mio cugino non e riconoscibile; ma Egli con 

grande ansia mi assicurava d’essere proprio lui, Ottaviano.
Gli domando: Ricordi il tempo della nostra giovine/.za?
R . - « Si, tutto. E  tu ricordi le ragazze d’allora? ».
Io replico: A quali vuoi alludere?
R. - t A quelle che vedevamo a teatro, insieme ».
Che sprazzo di luce su ricordi tanto lontani 1 Si, era vero. Nel tempo 

del liceo, vivevamo insieme e andavamo a teatro sempre insieme; e, natu- 
ralmente, ammiravamo insieme...

Io aggiungo: E di certe signorine che venivano sempre a casa nostra, 
ti ricordi? Una e ancora nostra buona arnica e sta qui presso...

R. - « Si, s i ! La Rosina ».
Esatto e squisito.
D . - Ti piaceva, vero, far la corte alle signorine ?
R. - « Si, si » (Risata allegra, caratteristica di mio cugino).
D. - E adesso come fai colle signorine?
R. - « Adesso e un’altra cosa. Qui e tutto spiritualizzato >.
Cristo d’Angelo torna e annuncia alia signorina Valle la venuta di suo 

Padre. Infatti, poco dopo, la tromba si muove e, come galleggiando sul- 
I’aria, si ferma davanti alia faccia della signorina. Ne esce una voce nuova, 
sedicente suo Papa, e tra i due segue un dialogo vivo, commosso, durante 
il quale il Padre da alia iiglia i piu affettuosi consigli per varie contingenze 
della sua vita privata, le raccomanda la Mamma assicurandola che dove 
sara la sua Mamina tutto andra sempre bene. In line, attraverso la tromba 
le invia tanti baci.

Cristo d’ Angelo ed Everett ci danno la buona notte che ricambiamo 
coi nostri calorosi ringraziamenti. Sono le 23,30. Due ore e mezza, piene 
di risultati meravigliosi per abbondanza di forze, pienezza di vita, chiarezza 
di comunicazioni!

Valiantine c felice; noi raggianti.

(Continna) Dott. P . BON.

Della natura degli del.
Vi sono alcuni filosofi, e grandi e nobili, i quali pensano, non solo che 

gli dei con intelligenza e ragione amministrano e reggono il mondo, ma 
che vegliano e provvedono anche alia vita degli uomini.

C icerone.



RAGGUAGL1 COM PLEM ENT ARI 
INTORNO ALLE ESPERIENZE DI “ VOCE D1RETTA„ 

IN PIENA LUCE

II mio precedente articolo sulle im portanti esperienze di M r. 
C live Chapman, mi procuro una lunga m issiva da parte di M rs. 
G w endolyn K e lle y  H ack, che — come e noto — e la gentildonna 
nord-am ericana la quale prese parte alle nostre esperienze di M il- 
lesim o. In tale sua m issiva M rs. H ack includeva copia di due let- 
tere molto interessanti che M r. Chapman le ave va  inviato al fine 
di rag gu ag lia rla  intorno ai progressi delle proprie in d ag in i; rag - 
gu ag li che M rs. H ack g li rich iedeva onde includerli nella propria 
opera d’ imminente pubblicazione: « M odern P sych ical M isteries », 
opera in cui essa raccolse tutte le relazioni su lle  esperienze di 
« voce diretta » che si tennero a  M illesim o e a  G en ova , con la  
m edianita del m archese C. S . e della sign ora Fab ienne R o s s i.

I  rag gu ag li forniti da M r. Chapm an sulle  proprie esperienze e  
sui propri studi intorno alia natura del « fluido m edianico », nonche 
in m erito a un progettato apparecchio raccoglitore del fluido stesso, 
appariscono altam ente su g g estiv i; per cui mi affretto a  pubblicare 
le lettere in discorso, facendole segu ire da qualche com m ento.

** *

Q uesta la prim a di tali lettere, la quale e in data del 20 giu- 
gno 1029 :

Gentilissima M rs. Hack,

La vostra lettera mi riusci oltre l’usato gradita; e specialmente mi sono 
compiaciuto del vostro profondo interesse per il metodo strettamente per
sonate da me adottato per le indagini in un ratno di ricerche che indub- 
biamente e il piu meraviglioso dello scibile, in quanto in esso si contempla 
il gran fatto delle comunicazioni con 1’Al di la... Il vostro metodo m’ inte- 
ressa grandemente, per cui sono lieto di ragguagliarvi su quanto pervenni 
a risolvere nelle mie indagini. Deploro che tanta distanza ci separi, e sono 
sicuro che lavorando uniti, si potrebbero conseguire grandi risultati a be-
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neficio deH'umanita, contribuendo con opere che apporterebbero nuove 
prove scientifiche in dimostrazione della sopravvivenza...

La mia grande aspirazione e quella di perseverare nelle mie indagini 
fino a quando io non pervenga a rendere possibile agli spiriti comunicanti 
d i materializzarsi in piena luce, cosi come pervenni a udire in piena luce le 
loro « voci dirette ».

E con questo, voi siete informata circa la grande meta cui aspiro: quella, 
cioc, di presentare ai viventi quest’altra prova culminante della sopravvi
venza. II grande ostacolo con cui debbo lottare consiste nel fatto che i 
migliori « sensitivi » a mia disposizione non sono in condizioni da svilup- 
pare la loro potenzialita medianica con costante regolarita; per cui si de- 
terminano continue interapestive interruzioni, laddove sarebbero indispen- 
sabili riunioni metodiche in condizioni di ambiente scientificamente irre- 
prensibili, se si vogliono stabilire efficacemente comunicazioni con 1’Al di 14.

Inoltre, le mie indagini tendono a predisporre ogni cosa in modo che 
gli spiriti comunicanti pervengano a manifestarsi nelle loro proprie condi
zioni di ambiente ; e a tale scopo io sono occupato a costruire un appa- 
recchio in cui pervengano a combinarsi armonicamente insieme gli elementi 
di tutte le vibrazioni particolari all’ambiente terreno, con gli elementi delle 
vibrazioni speriali all’Al di la ; e cio pel tramite della « forza psichica*. 
Posso aflermare che le mie indagini hanno gia dimostrato come la cosa sia 
possibile; al qual proposito, confermo cio che il capitano Jack Frost ebbe 
ad accennarvi al riguardo; e cioe che il « vincolo » si determina tra la 
« forza psichica* (che io denomino « elettricita sublimata*), e la « forza 
elettrica » quale noi la conosciamo. In altre parole : il quesito consiste nel- 
1 ’ intonare anzitutto tra di loro le vibrazioni foniche, luminose, calorifiche, sco- 
prendo la giusta « lunghezza d’onda » di questi singoli elementi vibratori, 
per indi « sintonizzare » quest'ultima « lunghezza d’onda » con I’elemento 
corrispondente in ambiente spirituale, sia per ausilio di un < sensitivo > 
fornito della giusta « vibrazione », sia direttamente attraverso la « forza 
psichica », e indipendentemente da ogni elemento umano. A tale scopo, 
noi dallVf/ di qua, dobbiamo scoprire la piu intensa vibrazione particolare 
a ciascuno degli elementi sopra riferiti (suono, luce, calore), mentre dall 'A l  
d i Id, gli spiriti comunicanti dovranno adoperarsi onde applicare alia piu 
intensa vibrazione terrena, la meno intensa vibrazione spirituale. Cosi com- 
portandoci, noi abbiamo grandi probability di pervenire a stabilire comuni
cazioni dirette, senza intervento di medium. (Mi seguite nel mio ragiona- 
mento ?).

Voi ben sapete come, in ultima analisi, la vita sia riducibile a un com- 
plcsso innumerevole di « lunghezze d’onda*, o « vibrazioni» mentre la 
« forza psichica » (che e la vera potenza) consiste nella piti alta vibrazione 
universale esistente (questa la mia scoperta). Essa pertanto e presente in ogni 
iuogo, avvolge ogni essere vivente, e intorno a taluni si addensa maggior- 
mente che intorno ad altri. Ne deriva che ogni altra sorta di « vibrazioni* 
esisie in essa! Capirete pertanto che io ritengo avere scoperto una verity 
scientifka, la quale agevolera grandemente il compito di fomire all’umanity 
un mezzo reale per le comunicazioni con I’Al di la. (E, in conseguenza, 
pel tramite di si (latte comunicazioni, nonche della c forza psichica > che
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avvolge gli altri pianeti, si potrebbero un giorno stabilire rapporti con 
Marte, od altri mondi planetari). Con cio voi potrete formarvi un concetto 
circa I'importanza delle mie indagini sulla « forza psichica », e in conse- 
guenza, sul grande fervore ch’ io pongo nel portare a compimento e indi- 
rizzare a scopi pratici tale scoperta (collaborando con entita spirituali, pel 
tramite di una intelligente e fedele sensitiva).

Ho trovato che le onde sonore posseggono qualita molto peculiari, e 
che le personality spirituali sono in grado di controilarle e di servirsene; cio 
che mi ha suggerito ulteriori istruttive esperienze... A1 qual proposito fui 
lietissimo di apprendere che voi pure udiste, in due circoli sperimentali di- 
versi, un rumore come di macchinario in movimento; e ne fui lieto in 
quanto le vostre osservazioni confermano le nostre, in cui abbiamo a nostra 
volta udito numerose volte il rumore caratteristico di un macchinario in 
funzione. E  un fenomeno che suggerisce l’ impressione di un formidabile 
potere in funzione, ed io considero me stesso fortunato per aveme avuto 
esperienza. Si direbbe che si tratti di una macchina la quale agisca in fondo 
a un lungo tunnel, mentre a noi ne giunga I’eco dall’altro capo del tunnel.

Io sono occupato a costruire un delicatissimo istrumento fondato sui 
principii della « telegrafia senza fili », e cio alio scopo di per venire a ri- 
cettare vibrazioni fino ad ora non conosciute perche troppo sottili. II di
segno delio strumento mi venne trasmesso medianicamente con la scrittura 
automatica; come pure mi venne trasmesso il disegno di un «cornetto 
acustico » estremamente sensibile. Naturalmente occorreranno un buon nu- 
mero di prove e riprove, ma spero di non tardare motto a pubblicarne i 
risultati.

Deploro ancora una volta che tanta distanza ci separi, ma potrebbe 
anche darsi che presto dovessimo incontrarci. Nulla impedisce a voi di ve
nire a trovarmi, ed io probabilmente dovro recarmi in America. Infatti 
desidero incontrarmi col grande Edison, al quale vorrei chiedere consiglio 
intorno ai miei apparecchi elettrici.

Probabilmente il mio prossimo libro sari intitolato: « Telegrafia senza 
fili » e « Mondo Spirituale ». Trattero l’ argomento con criteri che in pari 
tempo risulteranno scientiflci e popolari, giacche intendo essere accessibile 
a tutti.

In attesa di un vostro riscontro, vi saluto distintamente.

(Firmato: C l i v e  C h a p m a n ).

Q uesta la seconda lettera di M r. Chapm an, la quale e in data 
22 g iugno 19 29 :

Gentilissima M rs. Hack,

E questa la seconda lettera che vi scrivo... Comprendendo quanto in 
voi sia lervente il desiderio di conferire al vostro libro un valore reale per 
il progresso della scienza metapsichica, io mi accingo a fare del mio me- 
glio onde esporvi le conclusion) .1 ui giunsi in materia di ricerche psi- 
chiche, ricerche da me con loti - Icnziosamente. Con la parola « silenzio- 
samente » intendo dire rli • . 1 seduta cui ebbi ad assistere io mi man-
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tenni sempre vigilantissimo, fissando nella mente tutto cio che avevo 
osservato, udito, provato, e accogliendo unicamente cio di cui ero assolu- 
tamente certo. Nelle mie indagini fui sempre moralmente sostenuto dalla 
sicurezza che le risultanze delle indagini stesse apporteranno un giorno con- 
forto e speranza a migliaia di anime doloranti. Quale risultato della mia 
costanza di ricerca, posso affermare di avere praticamente scoperto cio che
10 denomino « II segreto delle Scienze Psichiche », e cioe che la = forza 
psichica » puo raccogliersi e condensarsi per ausilio di apparecchi speciali 
(elettrici, od altrimenti), per indi utilizzarsi quale < medium », o « inter- 
mediario » capace di stabilire il rapporto tra le intelligenze incarnate e 
quelle disincarnate, pervenendo in tal guisa a provare, sulla base dei fatti, 
la sopravvivenza. Quando si sara ben compreso che la « forza psichica* 
consiste in un alcunche di sostanziale diffuso in tutto 1’universo, e attratto, 
nelle sue fasi diverse, intomo ai teraperamenti « sensitivi », allora si com- 
prendera facilmente per quali motivi io mi dimostro tanto fiducioso circa il 
valore della mia scoperta. Gia si comprende che mi occorsero anni di co- 
stante osservazione onde scoprire le vie migliori per l’ applicazione pratica 
delle mie teorie: tali, ad esempio, le circostanze del colore piu confacente 
per la luce, del ritmo migliore nei suoni, della piu adatta graduazione del 
calore, della grande importanza del * fluido elettrico » quale fattore nelle 
nostre ricerche. Quindi ebbi a riflettere lungamente al fine di trovare il 
metodo migliore onde rcgolare quantitativamente la dosatura di tutti questi 
fattori, giacche se si vogliono ottenere risultati utili, occorre armonizzare 
gli elementi tra di loro. Fu a questo punto delle mie indagini che inter- 
vennero propizi alcuni disegni medianici a me trasmessi con la scrittura 
automatica. Il mio * spirito-guida» appare abilissimo nell’estrinsecare i 
propri disegni pel tramite della mia mano; lasciandomi quindi solo a stu- 
diarli e a compenetrarli; compito talvolta assai arduo. Tali disegni mi ven- 
gono trasmessi allorche il farlo risulta indispensabile, e fino a quando io 
non ho plenariamente interpretato (’ultimo comunicatomi, non mi si tra- 
smette l’altro, o gli altri complementari.

Rilevo che tale apparecchio e fondato sopra un principio che lo rende 
estremamente sensibile nel ricettare le piu sottili vibrazioni, o i minimi 
suoni, e via dicendo; cio che valse per me a risolvere difficolta formidabili. 
Noto che tali disegni mi vengono trasmessi quando meno li attendo; non 
importa in qual luogo io mi trovi in quel momento.

Sono lieto di apprendere che il capitano Jack Frost di Londra, vi abbia 
accennato alia possibility di trovare un punto di collegamento tra le < Ri
cerche Psichiche* e la * telegrafia senza fili ». Se vi occorre d ’incontrarvi 
in lui, ditcgli che io ne ho fornito la prova; e che quanto piu raffinate e 
sottili risultano le « vibrazioni » della telegrafia senza fili, tanto piu le 
personality spirituali pervengono ad armonizzarsi con esse; naturalmente, 
sempre in condizioni psichiche di ambiente che risultino appropriate. Solo 
moltiplicando le nostre esperienje, perverremo a perfezionare adeguatamente
11 nuovo metodo d’ indagine, il quale risultera — ne sono ben sicuro — il 
metodo migliore onde fornire il *. vincolo * che si richiede tra il mondo dei 
viventi e qucllo dei trapassati. Non e possibile prevedere quali saranno le 
conseguenze e le applicazioni di tale scoperta. Cosi, ad esempio, mi ac-
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cadde gia di udire le « voci dirette » pel tramite della « Radio ». Si trat- 
tava di un apparecchio privato, sintonizzato con la stazione per le cornu- 
nicazioni inter-oceaniche. Una notte, io e Pamico mio, proprietario dell’ap- 
parecchio stavamo in ascolto, allorche udimmo entrambi chiaramente una 
meravigliosa voce femminile unirsi bruscamente a quelia dell’artista, il quale 
cantava un Inno intitolato « Piccol Giardino antico ». Naturalmente proce- 
demrao alle necessarie indagini, le quali cotifetmarono le nostre osserva- 
zioni. Voi comprenderete ch’io sono a tal segno famigliarizzato con la to
nalita soave e specialissima delle « voci dirette » quali ci giungono dall'AI 
di la sulle « onde sonore », da essere in grado di riconoscerle subito, co- 
munque mi pervengano. Quelia « voce diretta » non era molto forte, ma 
la celestiale morbidissima tonalita della medesima, che sembrava giungere a 
noi « galleggiante » sulle onde sonore, attrasse istantaneamente la nostra 
attenzione, e la sua identificazione e certa.

Ultiinameute ho sperimentato a lungo insiemead alcuni amici, alio scopo 
di provocare altre forme analoghe d’interventi supernormali in forme di 
« voci dirette ». Qualche volta, allorche uno di noi cantava con accompa- 
gnamento di pianoforte mantenuto sopra una tonalita tluente e monotona, ab- 
biamo ottenuto di percepire una voce di donna che gradatamente si andava 
rafforzando, fino a divenire limpida e normale. Altre volte si fece udire il 
suono delicatissimo di un violino. Per converso, vi sono periodi in cut non 
si ottiene risultato alcuno, per quanto si faccia e per quanto si perseveri; cio 
che, del resto, concorre a provare la realta delle « voci » allorche si ma- 
nifestano. Gia si comprende che tutto cio si verifica quando il cantante e un 
* sensitivo » ; e a proposito della manifestazione con la « Radio» (si noti, 
ch’io riconobbi la voce che cantava), presumo che l’artista vivente che si 
produceva dovesse essere a sua volta un « sensitivo ». Quelia « voce » dall’AI 
di la, presumibilmente mi si manifestava in quelia guisa a titolo d ’incorag- 
giamento... Io sono informato che i suoni, la Radio e la « forza psichica » 
saranno in avvenire molto utilizzati in queste esperienze dalle personality 
spirituali; e cost essendo, io mi sforzo di andare loro incontro a mezza via.

La produzione delle « voci » e una manifestazione molto delicata, e al- 
I’ inizio non puo farsi a meno di un « sensitivo » adatto alio scopo. Inoltre 
occorrono: illuminazione adattata, temperatura costante, metodo e regola- 
rita nelle sedute; come pure, non e di poco momento lo stato d’animodei 
presenti, i quali otterranno di piu se avranno ferma « fede » che i defunti 
pervengano a manifestarsi.

Alla presenza di mia nipote, le <= voci » hanno raggiunto ormai la pie- 
nezza del loro sviluppo, e risuonano chiare e normali; la loro tonalita e 
meravigliosa, e possono manifestarsi con qualsiasi graduazione di luce, 
come anche in piena luce del giorno; purche, naturalmente, venga suonato 
uno strumento musicale qualunque. Le personality spirituali comunicanti 
preferiscono la buona musica, e vengono a noi come banda di messaggeri 
apportatori ai viventi della gloriosa novella che si sopravvive alia morte.

Le mie difficolta sono sempre le medesime: anzitutto quelia di trovare 
un locale adatto onde disporvi gli strumenti necessari sotto le migliori con- 
dizioni possibili; poi I’intervento di buoni « sensitivi >, i quali siano liberi 
di attendere, senza intempestive frequenti interruzioni, alio sviluppo della
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loro medianita. Se pervengo a superare tali difficolta, i risultati compense- 
ranno di gran lunga le mie fatiche, giacche la mia grande speranza e di 
pervenire ad ottenere che le personality spirituali che a noi si manifestano, 
divengano visibili in piena luce ; ed io so che la cosa e possibile.

Ho rilevato sovente che la tonalita e la qualita delle « voci » differi- 
scono notevolmente a seconda del genere di strumento musicale adoperato 
per la produ/.ione di onde sonore. Con un « grammofono », le « voci » ri- 
suonano esili, semi-soffocate, come se si producessero dentro a una cassa; 
con un pianoforte, risuonano al naturale, salvo che sembrano — dird cosi — 
« galleggiare » sulle onde sonore; con un organo, esse prorompono robuste, 
poderose, e si avverte 1’estrinsecarsi di parecchie voci che cantano in coro; 
con gli strumenti d ’ottone, si ottennero le voci piu belle da me udite. Tutte 
le osservazioni esposte si riferiscono alia medianita di mia nipote, dopo che 
si fu pienamente sviluppata quale medium a « voce diretta». Durante le 
mie esperienze in proposito, ebbi costantemente a riscontrare che le « voci» 
non prendono respiro, sia nel cantare che nel conversare: esse fluiscono 
ininterrottamente.

Insomma, se nel mio libro avessi dovuto registrare tutto cio ch’io vidi 
ed osservai, avrei dovuto pubblicare un’opera sei volte piu voluminosa. Mi 
lusingo che il prossimo mio libro riuscira interessante quanto il primo, 
giacche io continuo a investigare senza interruzione. Sarebbe per me un 
vero piacere se potessi entrare in comunicazione col defun to vostro marito, 
tanto piu ch’egli fu in vita scientificamente interessato alle nostre ricerche, 
le quali apporteranno al mondo il conforto supremo. Sono lieto di lavorare 
di conserva con voi in questa grande opera a beneficio dell’umanitci, ed 
auguro al vostro libro il meritato successo...

Distinti saluti dal vostro
(Firmato: C l i v e  C h a p m a n ).

Q ueste le inform azioni com plem entari sulle proprie esperienze, 
quali l’ autore del libro « The B lu e  Book » notifica a M rs. H ack .

Non mi occupero dei rag gu ag li istru ttiv i e interessanti da lui 
forniti in merito al fenomeno della « voce d iretta in piena luce » ;  
ra g g u a g li che non richiedono speciali commenti, m a tornano pre- 
ziosi per chiunque intenda iniziare esperienze della m edesim a natura.

I  brani essenziali che nelle m issive del Chapm an arrestano 
l’attenzione d egli studiosi consistono nelle inform azioni da lui for- 
nite circa le indagini speciali a  cui si dedica attualm ente; e cioe, 
consistono nel la notizia ch’eg li lavora  attorno a  un apparecchio 
m edianico con cui pervenire a  sostitu ire i m edium s nelle comuni* 
cazioni con l’A l  di la; e nell’altra  notizia ch’eg li stud ia ed esperi- 
m enta « nella speranza di rendere possibile ag li sp iriti com unicanti 
di m aterializzarsi in piena luce, cosi com’era pervenuto a  udire in 
piena luce le loro voci ».

D ue grandi scopi, invero. Comincio senz’altro dal prim o.
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L ’ id ea  di c o stru ire  un ap p arecch io  in teso  a  so stitu ire , in tutto 

o in p arte , i m edium s, non k n u o v a ; ed anzi rico rd o  in prop osito  

una c irco stan za  n o te v o liss im a , ed  e ch e nei p rim ord i del m o v i- 

m ento sp ir itu a lis ta , e p iu  p rec isam en te , n e ll’ anno 18 5 3 , ta le  id ea  

ven n e rea liz zata  ed  a p p lic a ta  n e lle  esp erien ze  del fam oso  c irco lo  

di Jo n a th a n  K o o n s  (A th en  C o u n ty  - O hio - S ta ti U n iti), nel q u ale  

si ottenne per la prim a volia il fenom eno d e lle  « vo c i d irette  » ; e 

cio in g u isa  cost sp on tan ea e n atura le , d a  d o v e rs i a fferm are  che 

ta le  p erfezione di e strin secaz io n e  non ven n e  p iu  e g u a g lia ta . Or* 

b e n e : s ta  di fatto  ch e a ta li m agn ifich e risu ltan ze  a v e v a  contri- 

b u ito  efficacem ente la  < m acch in a sp ir it ic a  » co stru ita  d a l K o o n s  

p e r  ord in e dei p ro p ri « sp ir it i-g u id a  ». so p ra  d ise g n i fo rn iti dai 

m ed esim i. E ss i a v e v a n o  sp ie g a to  a l K o o n s  che ta le  m acch in a  do- 

v e v a  se rv ire  a lio  sco p o  di « a ttra rre , accu m u lare , focalizzare  l ’au ra  

m ag n etica  so ttra tta  ai m ed iu m s ed ai p resen ti, la  q u ale  e ra  indi- 

sp en sa b ile  p e r  le  m an ifestazion i fisich e ». E  d ep lo revo le  che g li  

sto ric i d ello  sp iritism o  ab b ian o  tutti trascu ra to  di fo rn ire  un’ accu- 

ra ta  d escriz ion e d e lla  m acch in a in q uestion e, d escriz io n e  che fu 

p u b b lica ta  in una r iv is ta  d e ll ’e p o c a : « T h e  S p ir itu a l C la irio n  ». 

R iu s c ire b b e  in fatti som m am ente in te ressa n te  p o ssed ere  r a g g u a g li  

a d e g u a ti in p ro p o sito , p o ich e il r ic o stru ir la  to rn ereb b e  a ssa i effi- 

cace  p er l ’e str in secaz io n e  di una p a rte  d e lla  fen o m en o lo g ia  m edia* 

n ica, v is to  che si h ann o p ro v e  in d u b ita b ili ch e r iu sc iv a  e fficacis- 

s im a  n e lle  esp erien ze d el K o o n s . S i  con osce  soltan'to ch e la  m acch in a  

in d isco rso  e ra  co m p o sta  d i e lem en ti di ram e e di z inco d isp o sti 

in g u isa  in tr ica ta  e  co m p lessa . E n t r a v a  in  funzione d a  se , q u a lch e  

tem p o  d op o  in iz iate  le  sed u te , e  n e l « c a r ic a rs i », o « sa tu ra rs i » 

di « a u ra  m a g n e tic a  », p ro d u c e v a  un rum o re c a ra tte r is t ic o  di pic- 

ch ie ttio  rap id iss im o , com b in ato  aU’e m issio n e  di un a n ota  s tr id u la  

e  con tinua.

In  b a se  a lia  d escriz io n e  e sp o sta  e m e rg e  ch iaram en te  ch e u n a 

g ra n d e  a n a lo g ia  d e v e  e s is te re  tra  la  « m acch in a  sp ir it ic a  » id e a ta  

e d ise g n a ta  d a g li sp ir it i-g u id a  d e l K o o n s , e  l ’a p p arec ch io  co rri-  

sp on d en te  id ea to  e  d ise g n a to  d a g li  sp ir it i-g u id a  d el C h ap m an . In 

fatti ta li stru m en ti, o ltre  ad  a v e re  c cm u n e  l ’o r ig in e  su p ern o rm a le , 

r isu lta n o  p alesem en te  fon d ati su l m ed esim o  p rin c ip io , v is to  ch e  se  

la  « m acch in a  sp ir it ic a  » d e l K o o n s  e ra  c o stitu ita  d a  elem en ti d i 

ram e e d i z in co  com b in ati a ss iem e, tu tto  c io  d im o stra  ch e  s i trat- 

ta v a  di un a p p arec ch io  e le ttro -m a g n e tic o ; o ra  il C h ap m an  p a rla  a  

su a  v o lta  di un  a p p a re c ch io  e le ttro -m ag n etico  ch ’e g li  & in tento  a  

co stru ire . In o ltre , e  d a  n o tarsi ch e l ’a n tico  stru m en to  m ed ian ico
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e ra  d estin ato  a lle  m ed esim e funzioni p ra tich e  d i q u e llo  m oderno , 

e cioe d o v e v a  s e rv ire  a  ra c c o g lie re , accu m u lare , u tilizzare  « au ra  

m ag n e tica  » e « fo rza  p s ic h ic a  ». S i  d ireb b e  p ertan to  che dopo 

q u asi ottan t’ anni, le personality . sp ir itu a li ten tin o  di r ico stru ire  la  

« m acch in a sp ir it ic a  » d e l K o o n s , la  q u a le  an d o  d istru tta  p e r  fu 

ro re  di turbe aizzate d a l fan atism o  re lig io so .

D a l punto di v is ta  d e lla  su a  p ra t ic a  utilizzazion e, o sse rv o  una 

d ifferen za tra  quan to  si o ttenn e nel c irc o lo  K o o n s , e  quan to  si 

p rop on e d i o tten ere  M r. C liv e  C h ap m an . In fa tti g l i  « sp iriti-  

g u id a  » d el K o o n s  a v e v a n o  sp ie g a to  ch e la  m acch in a d o v e v a  se r 

v ire  ad a ttra rre , accu m u lare , fo ca lizz are  l ’a u ra  m a g n e tic a  so ttra tta  

ai m ed iu m s ed  ai p re se n ti; au ra  d i cu i non s i p o te v a  fa re  a  m eno 

n ell’estrin secaz io n e  d ei fen om en i fisic i (ricord o  in p ro p o sito  com e 

an ch e la  « v o ce  d ire tta  » r isu lti un fen om en o fisico). T u tto  c io  si* 

gn ifica  ch e n elle  esp erien ze  del K o o n s  non si sa re b b e  potuto  e li-  

m in are  il m edium . D a l can to  su o  M r. C h ap m an  co n v ie n e  e g li  pure 

ch e ta le  « fo rza  p s ic h ic a  » e  so ttra tta  in  p re v a le n z a  a i m edium s 

ed  ai p resen ti, m a p resu p p on e ch ’e ssa  e s is ta  a lio  sta to  d iffuso  nel- 

l ’u n iverso  in te ro ; p e r  cu i d o v re b b e  in fe rirse n e  che p o tre b b e  sot- 

tra rs i d irettam en te a ll ’ atm o sfera , e  in c o n seg u en za  o tten ere  m ani- 

festazion i m cd ian ich e sen za in te rve n to  di m ed iu m s.

Q ueste le  d ifferen ze tra  i d u e m odi d i c o n sid era re  l ’efficacia  

m ed ia n ica  d e lla  m acch in a  in d isco rso . D a l punto  di v is ta  p ratico  

ta li d ifferenze non son o  lie v i, v is to  ch e  nel p rim o  caso  non s i p o

treb b e  fa re  a m eno d e i m edium s, m a lg ra d o  la  < m acch in a  sp iri-  

t ica  », lad d o ve  nel seco n d o  caso  s i p o treb b e  fa m e  a  m eno. P e r  

conto m io co n v e n g o  co l C h apm an  ch e l ’ id e a  di u n a « fo rza  p si

ch ica  » im m anente n e ll’ u n iv e rso  in tero , e  id ea  filo so ficam en te e 

sc ien tificam en te  q u asi n ecessaria . R im a n c  p ero  a  v e d e re  se  q u esta  

« fo rza  p sich ica  » u n iv e rsa le  non a b b ia  a su b ire  una tem poran ea 

trasfo rm azio n e  p ro fo n d a a ll ’ a tto  di com p en etrare  e  v ita liz za re  g l i  

o rg a n ism ! an im ali, e  se  p e r  g l i  sco p i d e lle  esp erien ze  m ed ian ich e 

s ia  p o ss ib ile  u tilizzare  la  < fo rza  p sich ica  » non vitalizzata, o se  in- 

v e c e  non p o ssa  fa rs i a m eno d e lla  « fo rza  p s ic h ic a  » vitalizzata \ nel 

q u al caso  i m edium s risu lte re b b e ro  a n co ra  e  sem p re  n ecessari, e  si 

to rn ereb b e a lle  risu ltan ze d e l K o o n s . N oto  com e an ch e Mr- C h apm an  

rico n o sca  ch e la  « fo rza  p s ic h ic a  » su b isc e  una n o tevo le  tra sfo r

m azione nel di v en ire  « fo rz a  p s ic h ic a  v ita liz z a ta  »; p e r  cu i d e s ig n a  

q u e st ’u ltim a con l ’a p p e lla t iv o  di c e le ttr ic ita  su b lim a ta  ».

I .a  ce leb re  son n am b o la  d el re v . W e rn e r , e  la  « V e g g e n te  di 

P re v o rs t , g ia  dai loro  tem p i, sp ie g a v a n o  ch e se  g li  sp ir it i pote-
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va n o  m an ifestarsi ai v iv e n ti, c io  a v v e n iv a  perch e si ap p ro p riav a n o  

ed  utilizzavan o  le « forza  p sich ica  v ita liz z a ta  » di p erson e « se n si

t iv e  »; forza  p sich ica  che le  due son n am bo le  d en om in avan o  risp et- 

t ivam en te  « flu ido n erveo  », e « sp ir ito  dei n e rv i ».

E c c o  in q u ali term in i la  son n am bo la  d el re v . W e rn e r  defin isce 

il « flu ido n erveo  »:

Considerata in se, questa sostanza, o « fluido nerveo » e lo strumento 
indispensabile pel cui mezzo l’anima entra in rapporto col mondo esterno...

Dopo la morte, Panima non puo immediatamente liberarsi dal fluido 
nerveo... e le anime molto terrene se ne saturano con giubilo; cib che con- 
ferisce loro il  potere di riprendere form a umana e rendersi visibili ai viventi, 
o farsi da essi senhre, o venire con essi a contal/o, o produrre tonfi e suoni 
nell’atmosfera terrena.

Q uesto e un b ran o  n o te v o le ; tanto p iu  se  si co n sid e ra  che tali 

d ilu cid azion i d e lla  son n am bo la  d e l 'r e v .  W e rn e r  r isa lg o n o  al 1840, 

va le  a  d ire  a  sette  anni p rim a d e ll ’ a v v e n to  d e llo  sp iritism o .

E d  ecco  in q u a li term ini si esp rim e la  « V e g g e n te  di P re v o rs t  » :

Per ausilio dello « spirito dei nervi » Panima e posta in grado di entrare 
in rapporto col corpo, e il corpo col mondo... P er siffatto tramite g li sp irili i 
quali s i trovano in mediana regione, sono posti in grado di altrarre a se materiali 
atmosferici che loro conferiscono il  potere d i fa rs i udire dai viventi, d i venire con 
essi a contatto, d i sospendere le leggi della gravita , e di muovere oggetli pe- 
santi. Quando una persona rauore in condizioni di grande purita, essa non 
porta con se nulla del « principio di vitalita nervea » ... ed e per questo che 
gli spiriti felici che piu non ne sono pervasi, non possono apparire a i viventi, 
n i fa rsi udire o toccarli.

O sse rv o  com e an ch e q u e st ’ u ltim o m ag n ifico  brano , in cui si 

co m p en d ian o  le  le g g i  d el m ed ian ism o, ven n e  in luce m olti anni 

p rim a  deU’a v v e n to  d e llo  sp iritism o . O sse rv o  in o ltre  com ’e sso  non 

so lo  con cord i in tutto  co l p reced en te , m a v a lg a  a  com p letarlo , in 

q u an to  iv i  s i a llu d e  a  un fatto  g ia  da lu n g o  tem po acq u isito  a lle  

r icerch e  m etap sich ich e , ed  e  ch e  le  p erso n a lity  m ed ian ich e  ch e s i 

m an ifestan o  ta n g ib ilm en te , non utilizzano u n icam en te  « flu idi v i-  

ta li » ed  « ec to p la sm a » so ttra tti a l m edium  ed  ai p resen ti, m a si 

v a lg o n o  d i siffa tti e lem en ti q uali b asi n ecessarie  onde r ic a v a re  d a l- 

P atm o sfera  una g ra n  co p ia  di a ltr i e lem en ti affini in d isp e n sa b ili a i 

lo ro  s c o p i ; d a l ch e d o v re b b e  in d u rsen e  che se  n elle  esp erien ze  di 

tal n atu ra  le  p e rso n a lity  m ed ian ich e so ttra g g o n o  a ll 'a tm o sfe ra  azoto, 

o ss ig e n o , u m id ita  e  m ag n etism o , nondim eno c io  si rea lizza  so lo  a  

con d iz ion e ch e  le  p e rso n a lity  in d isco rso  d isp o n g a n o  di « flu ido
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v ita liz za to  », m ed iante il q u ale  attrarre , so ttra rre , fissa re  elem en t! 

a tm o sferic i.

N oto  che il re v . D ra y to n  T h o m as, in un recen te  im p ortan tis- 

sim o stu d io  su ll ’ « au ra  » m ed ia n ica  q u a le  si e s tr in se c a  con la  m e

dium  O sborn e L e o n a rd , g iu n g e  a lle  m ed esim e c o n c lu s io n s  le quali 

nel suo caso  sono a v v a lo ra te  d a lla  c irco stan za  che il corpo  d e lla  

m edium , o g n i qual v o lta  si sv o lg a n o  com u n icazion i m ed ian ich e, 

p a ssa  in condizioni di tota le  a n e s te s ia ; il che e quanto  d o v re b b e  

rea lizzarsi q u a lo ra  il « flu ido n erveo  » d e lla  m edium  v e n isse  tern* 

poran eam en te  so ttra tto  a l di le i o rg an ism o  p er e sse re  utilizzato  

d a lle  p erso n a lity  sp ir itu a li com un ican ti.

Q ueste le  o sserva z io n i a m e s u g g e r ite  d a l p ro g e tta to  ap p arec- 

chio di M r. C h apm an . In  q u al sen so  co n c lu d e re ?  M i p a re  che le 

o sserva z io n i in d isco rso  tendano a  m od ificare e re s tr in g e re  le ri- 

su ltan ze p ratich e  del suo futuro  ap p arecch io  m ed ian ico , le  q uali 

nondim eno rim arran n o  p u r sem p re  n otevo li. In fa tti d o v re b b e  con- 

c lu d ersi o sserva n d o  com e p ro b ab ilm en te  ta le  ap p arec ch io  elettro- 

m ag n e tico  ap p lica to  a lle  esperien ze m ed ian ich e au m en tera  di g ra n  

lu n g a  l ’e fficac ia  e la  p o ten zia lita  d e lle  m anifesta/.ioni d ’ ord in e fis ico  

e p sico fisico  (nelle quali son o co m p rese  la  « vo ce  d ire tta  » e  la  

« sc rittu ra  d iretta  »), senza p ero  g iu n g e re  ad  e lim in a re  il m edium , 

il q u ale  r im arra  an co ra  e sem p re  n ecessario .

T u tto  c io  s ia  detto  d a l punto di v is ta  d e lla  fen o m en o lo g ia  m e

d ia n ica  p rop riam en te  d e t ta ; ch e s e in v e c e  i ten tativ i d i M r. C h apm an  

e le  intenzioni d e g li « sp ir it i-g u id a  » ch e lo  co n sig lia n o , fo s se ro  

q u elli di s ta b ilire  com u n icazion i tra  i d u e  m ondi lim itatam en te  a lia  

trasm issio n e  d e lle  id ee  m ed ian te  un ap p arec ch io  e le ttro -m ag n etico  

cap a ce  di r ice tta re  le  « v ib ra z io n i d e l p en siero  »; v a le  a  d ire , d i 

un ap p arecch io  p e l tram ite  d el q u ale  g li  sp ir it i com u n ican ti p e r -  

v en g a n o  ad  esp rim ere  il lo ro  p en siero  m ed ian te  se g n i a lfa b e tic i 

co n ven zio n ali, all o ra  1 ’ im p resa  d o v re b b e  riten ers i p o ss ib ile , anche 
in assensa di mediums. O ra  e  p a le se  ch e  se  s i p e rv e n isse  a  rag g iu n - 

g e re  ta le  sco p o , si p o treb b e ro  an ch e tra scu ra re  in b lo cco  le  m a- 

n ifestaz ion i m ed ian ich e p rop riam en te  d ette , v isto  ch e si sa reb b e  

ra g g iu n to  u g u a lm en te  lo scop o  su p rem o a  cui tendono le  m e d e 

sim e, che e q u e llo  di d im ostrare  sp erim en ta lm en te  l ’e s iste n z a  e la  

so p ra v v iv e n z a  d e ll ’an im a.

P a ssa n d o  a lia  seco n d a n otizia  im p ortan te  fo rn ita  d a  M r. C hapm an 

intorno a lle  p ro p rie  esperien ze, n otizia  d a lla  q u a le  si ap p ren d e 

ch ’ e g li si p rop on e di « ren d ere  p o ssib ile  a g li  sp ir iti com unicanti 

di m ateria lizzarsi in p ien a  luce , cosi com e e g li  e p erven u to  a  udire-
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in  p ien a luce le loro v o c i », m i affretto  ad o sse rv a re  ch e io non 

c o n d iv id o  ta le  su a  sp eran za ; bene in teso , non la  co n d iv id o  q u alora  

co n  l ’e sp ressio n e  « in p ien a lu ce  » e g ii  in ten d a r ife rirs i a lia  luce 

d e l g io rn o  e a lle  luci artific ia l! um ane; nel q ual caso  o sse rv o  che 

la  co sa  non p are  p o ss ib ile  —  sa lv o , forse, in c ircostan ze  eccezio- 

n ali di m ed ian ita  potenti, d otate di req u is iti sp e c ia li — ; e non pare 

p o ss ib ile  in qu an toch e non p osson o e strin se c a rs i fen om en i di m a- 

terializzazion i ta n g ib ili, od anch e so lam en te  v is ib ili  ad  occh i um ani 

n orm ali, senza l ’em issio n e  di una q u an tita  p iu  o m eno ra g g u a rd e -  

v o le  di « ecto p la sm a » d a ll ’o rg an ism o  del m e d iu m ; e l ’ectop lasm a, 

ch e  e q u in tessen za v ita le  d e ll’e sse re , si d is g r e g a  e si d issip a  a lia  

lu ce  del g io rn o  e a lle  lu c i a rtific ia li um ane, con g ra v is s im o  con- 

tracco lp o  su l s istem a n ervo so  d el m edium .

Q u alora  in v e ce  M r. C h ap m an  si r ife r is se  a stu d i e r icerch e  da 

lu i com p iute nel dom in io  d e lla  cosi d etta  < luce  fred d a  » (s ia  fo- 

s fo r ic a  ch e anim ate), a llo ra  d ich ia ro  esp lic itam en te  ch e ad ottando 

un  siffa tto  s istem a d ’ in d ag in i s i p e rv e rra  di s icu ro  a  sc o rg e re  un 

g io rn o  in p ien a  luce  i fan tasm i m a te r ia liz z a t i; ed  anzi m i stu p isco  

ch e  i nostri g ra n d i Ist itu ti M e tap sich ic i d i L o n d ra , d i P a r ig i  e di 

N e w -Y o rk , i q u ali d isp o n go n o  di fon d i a d e g u a ti, non ab b ian o  an- 

c o ra  p en sato  a  r iso lv e re  u n a  v o lta  p e r  sem p re  il fo rm id a b ile  que- 

s ito  in esam e rico rre n d o  ad  ap p o site  lam p ad e  a  lu ce  fo s fo r ic a ; o, 

m e g lio  an cora , a  lu m in o sita  an im ale , la  q u a le  e di g ra n  lu n g a  p iu  
r isch ia ra n te  d i q u e lla  fo sfo rica .

S i  noti ch e  ta li r ice rch e  furon o g ia  con d otte a  buon punto d a  

un n a tu ra lis ta  fran cese , il  q u a le  non e un m e ta p s ic h ic is ta : il pro- 

fe sso re  R a p h a e l D u b o is . E g l i  p u b b lico  in p ro p o sito  un in teressan - 

t iss im o  artico lo  su lla  « R e v u e  M e ta p sych iq u e  » d el M a g g io -g iu -  
g n o  ig 2  2.

L e  « lam p ad e  v iv e n ti *  d el p ro fe sso re  D u b o is  son o  costitu ite  

d a  cu ltu re  d i « b a cte ri fo to g e n i »; ed  e g li  in fo rm a ch e  ta li lam 

p a d e  em ettono « u n a lu m in o sita  ch e r iv a le g g ia  co l ch ia ro re  d e lla  

lu n a  » . In d i co si p ro se g u e :

In occasione dell’ Esposizione universale di Parigi del 1900, io rischiarai 
uno dei vasti locali sotterranei del palazzo dell’ottica, con barili di vetro 
da cinquanta litri, pieni di una cultura di * bacteri fotogeni >. Da un capo 
all’ altro della sala si potevano distinguere le sembianze delle persone, cosi 
come si potevano leggere i giornali e l’ ora dell’orologio. Le « lampade vi
venti » possono durare circa un mese, senza che sia necessario di occupar- 
sene... e gia da ora potrebbero utilizzarsi nelle polveriere e nelle miniere 
in generate dove siano a temersi esplosioni... Tale luminosita e quasi to-
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talmente costituita da radiazioni di lunghezza d ’onda mediana; vale a dire 
la piu favorevole per I’occhio uraano, e la meno suscettibile di agire chimi- 
camente suite sostanze ordinariamente alterabili degli altri focolari luminosi... 
(Ivi, p. 17 1-174).

II p ro f. D u b o is  c ita  in o ltre  un g ra n  num ero d ’ in setti, d i fu n g h i. 

di lichen i lum in osi, ferm an d osi so p ratu tto  su i m e ra v ig lio s i fu lg i-  

d issim i m ollu sch i ab ita to ri d e lle  p ro fo n d ita  a b issa li del m are . T r a  

g l i  in setti, son o i b rillan ti « C u cu y o s » d e lle  A n t ilie  ch e trion fan o  

su  tu tti. II p ro f. D u b o is  o s s e r v a :

Essi dispongono di tre lanterne, due laterali e l’altra sotto il ventre. 
Quest’ultima non I’accendono che quando volano o quando nuotano. Al 
crepuscolo - -  alia guisa delle nostre lucciole — essi escono dai loro na- 
scondigli nelle foglie, e scendono a riscliiarare le piantagioni delle canne 
da zucchero, tracciando in tutti i sensi solchi di luminosita folgorante... 
Gli indiani se ne servivano ponendoli dentro a una zucca, con la quale il- 
luminavano le loro capantie e allontanavano le zanzare. Nelle loro marcie 
notturne ne fissavano uno aU’alluce di ciascun piede, al fine di far fuggire 
i serpenti. Se ne servivano pure come di « telegrafo ottico», trasmetten- 
dosi a distanze segnali convenzionali agitando in varie guise coroncine di 
« Cucuyos*... fIvi, p. 177).

D a  un p unto di v is ta  com p lem en tare, rico rd o  ch e n elle  c lassi- 

che esp erien ze del b a n ch iere  F .  L iv e rm o re , a  N e w -Y o rk , g l i  sp e -  

rim en tatori o sse rv a ro n o  costan tem en te  i fan tasm i m ateria lizzati in 
piena luce\ la  quale, pero, e ra  forn ita  d a g li  s te ss i fan tasm i m ate

ria lizzati sotto  form a di g lo b i lum in osi, che ben  so v e n te  e ss i te- 

n evan o  n elle  p alm e d elle  loro  m ani. O ra  ta li g lo b i di lu ce  « sp i- 

ritica  » em ettevan o  appunto « luce fred d a  », in dub biam en te  an a lo g a  

a lia  lu ce  fo sfo rica  e a  q u e lla  an im ale . N e d e r iv a  che il quesito- 

c irc a  la p o ss ib ility  di o s se rv a re  in p ien a luce  i fan tasm i m a te ria 

lizzati, e sta to  r iso lto  in sen so  a fferm ativo  d a  una settan tin a  d 'an n i; 

p er cui non rim an e che a p p lica re  e g e n e ra lizza re  il s is te m a  addi- 

tato  d a lle  p e rso n a lity  m ed ian ich e, coi m ezzi a n a lo g h i a  n ostra  di- 

sp osiz ion e , i q u ali sono a lia  p ortata  di q u a ls ia s i ch im ico  o natu- 

ra lista , com e sono a lia  p o rtata  di tutte le b o rse . B a s te re b b e  un 
rec ip ien te  di c rista llo , d e lla  c a p a c ita  di una ven tin a  di litr i, rip ien o  

di una cu ltu ra  di « b a cte ri fo to gen i », p e r  illu m in are  con ven ien te- 

m ente 1’ am b ien te in cui si e sp e rim e n ta ; e il p ro fesso re  D u b o is  

in fo rm a che la  potenza rad ian te  di s iffa tt i « b a cte ri » s i m antiene 

in a ltera ta  p er un m e s e !

C o n clu d en d o : N on e chi non v e g g a  quanto in teressan ti p er le  

r icerch e  m etap sich ich e r isu ltin o  le  in d ag in i del p ro f. D u b o is  su lla
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p o ss ib ilita  di u tilizzare  la  « lu ce  fred d a  » an im ate n e lle  c irco stan ze  

d e lla  illu m in azion e di am b ien ti sp e c ia li. N e l caso  n ostro , b aste- 

reb b e  un rec ip ien te  di c r is ta llo  p ieno d i « b a cte ri fo togen i » , o ben 

forn ito  di « C u c u y o s  », on d e e lim in are  p e r  sem p re  d a l cam p o  d e lle  

r icerch e  m etap sich ich e  il f la g e llo  in e v ita b ile , quanto  irr ita n te  e ne- 

fasto , d e lle  p o lem ich e fu rib o n d e ed  in utili in to rn o  a ll ’au ten tic ita  o 

m eno dei fenom eni m ed ian ic i ch e  s i sv o lg o n o  in p ien a  o scu rita . 

D ic o  « in utili », in q u an to  non sa ra  m ai p o ss ib ile  in v e n ta re  con- 

g e g n i di con tro l lo tanto p orten tosi d a  ta rp are  le a li d e lla  fan ta s ia  

ai ped an ti ch e in festan o  la  « zona g r ig ia  » d e l sa p e re . N e  fecero  

d o lo ro sa  esp erien za  W illia m  C ro o k es. II p ro f. S cb re n ck -N o tz in g , 

il d ottore  G u sta v o  G e le y , il p ro f. E n r ic o  M o rse lli, il p ro f. C esa re  

L o m b ro so , e  recen tissim am en te  an cb e il d ottor L . C rand on , di 

B o sto n , in occasio n e  d e lle  su e  m irab ili esp erien ze  con  la m edia- 

n ita  d e lla  p ro p ria  con sorte , M rs. M a rg e ry . E g l i ,  co l d ottore  R i 

ch ard son , m isero  in o p era  m etodi di con tro llo  in g e g n o siss im i, i 

q uali d o v e va n o  p raticam en te  e sc lu d e re  o g n i p o ss ib ilita  di frod e. 

C osi e in fa t t i ; m a cio  non h a im p ed ito  ch e so rg e sse ro  ug u a lm en te  

i ped an ti del g e n e re  esp o sto  a  co n testa rn e  le  im p o rta n tissim e  ri- 

su ltan ze. D e v e  sa p e rs i ch e  c iascu n o  dei c r it ic i in d isc o rso  ritien e  

se ste sso  l ’ un ico p e rso n a g g io  a l m ondo m unito  di su ffic ien te  in- 

te llig e n z a  e p e rsp ic a c ia  p e r  non la sc ia rs i g a b b a re  dai m edium s, e  

g iu d ic a  g li altri dei p o v e ri se m p lic io n i, so g g e tt i  a  d iv e n ta re  c iech i, 

sord i e id ioti non ap p en a  p ren d an o  p osto  in un c irco lo  sp erim en - 

ta le . E  p e r  sop rap p iii q u e sta  g e n ia  fu n esta  di m eg a lo m an i, i q u a li 

si a rro g a n o  il d iritto  d ’ in flig g e re  an atem i d a  b u rla  su lle  esp erien ze  

a ltru i. non hanno m ai sp erim en tato , e  n u lla  con oscono d e lla  spe- 

c ia le  fen o m en o lo g ia  in torno a lia  q u a le  g iu d ican o , a lm an accan o , sen - 

tenziano con u n a sicu re zza  ch e sa  di sto ltezza.

Oh, v e n g a , v e n g a  du nque la  « luce  fre d d a  » a  lib e ra re  la  m e- 

ta p sich ica  dal f la g e llo  d e lla  p ed an teria  p seu d o -sc ien tifica  in cap ace  

a  ed ificare , m a c a p a c iss im a  a  d em o lire  il tem pio  d e lla  n u o va  S c ie n z a . 

a  m isu ra  ch e g l i  au ten tic i la v o ra to r i del p en siero  si a ffan n an o  a  

g itta rn e  e a  rin sa ld arn e  le  fon d am en ta.

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

Scienza e pratlca.
La scienza e il capitano, e la pratica sono i soklati.

L eonardo.



METODI RECENTI Dl STUDIO E Dl CONTROLLO

Nel n. 9 di « Luce e Ombra » e stato gia scritto a proposito di un 
metodo scientifico di controllo, adottato recentemente da Harry Price. L ’ar- 
ticolo che segue tratta, nella sua parte finale, di questo stesso metodo. Ri- 
teniamo opportuno conservare alio scritto del nostro collaboratore la sua 
forma originaie, ritornando cost sopra un argomento che e di evidente in- 
teresse per coloro che seguono i perfezionamenti pratici della nostra ricerca.

L a  D i r e z i o n e .

L a  q u estio n e  del con tro llo  e d e ll ’o sservaz io n e  n elle  sed u te  rae- 

d ian ich e  non e cost sem p lice  com e pud a p p a rire  a  p rim a v is ta . 

O ltre  a  c o in v o lg e re  in p ra tic a  una q u an tita  di probletn i p arz ia li 

d a  r iso lv e re , e ssa  p resu p p o n e sop rattu tto  il r icon oscim en to  d i al- 

cuni sp e c ia li c rite ri, ch e co in cid o n o  so ltan to  in p arte  con  q u elli 

s e g u it i  nei lab o rato ri sc ien tific ! o rd in arl.

II  p rim o  in te rro g a tiv o  ch e si pone a g li  in d a g a to ri e  il se- 

g u e n te  sin o  a  ch e  punto il con tro llo  s e rv e  a lia  r ic e rc a ?  O s s ia : 

e  op p ortun o ch e il co n tro llo  s ia  il p iu  r ig o ro so  p o ss ib ile , indipen* 

d en tem en te  d a l fatto  ch e e sso  p o ssa  c o stitu ire  un o staco lo  alio  

s v o lg e rs i  d i c e rte  m an ifestaz ion i, o  e  ben e in v e c e  a ss ic u ra rs i un 

con tro llo  elem en tare , d esu m en d o la  v e r id ic ita  d ei fenom eni d a l loro  

co m p lesso , in im ita b ile  p e r  v ie  n orm ali ?

C om e e noto, am b ed u e i s istem i hanno i lo ro  sosten itori. N on 

p arliam o  qu i d ei fa n atic i, p e r  i q u a li una sed u ta  m ed ian ica  e una 

sp e c ie  di rito , ch e esc lu d e  p e r  su a  n atu ra  l ’ap p licaz io n e  d i m isu re  

an ch e e lem en tari d i g a ra n z ia  (proporre un con tro llo , a d  esem pio , 

a  ce rt i c irco li sp ir it is t ic i e q u iv a le  ad  ofFendere i loro  com ponenti). 

M a, an ch e lasc ian d o  d a  p arte  q u esto  tipo  di sed u te , s i s a  ch e v i 

son o  stu d io si se r iis s im i, i q u a li so sten g o n o  ch e l ’ ab bon d an za dei 

co n tro lli p ara lizz a  le  m an ifestazion i e co str in g e  la  r ic e rc a  a  < pie* 

tin er su r  p la ce  ». Il G e le y , p er fa re  un nom e tra  i p iu  stim ati, 

e ra  di q u esto  a v v is o . E  il R ic h e t  s c r iv e  ch e occo rre , p er ottenere 

dei r isu lta ti so d d isfa ce n ti, e sse re  m olto  co n cilian ti c irc a  le  condi-
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zioni di esp erim en to  e  m olto  r ig o ro s i n e lle  con clu sion i. A lt r i  in- 

v e c e , e  sp ec ia lm en te  a lcu n i sp erim en tato ri ted esch i, r iten go n o  che 

a lio  sta d io  attu a le  d e lla  r ic e rc a  p s ic h ic a  si d e v e  so p rattu tto  acc er- 

ta re  un fenom eno con le  p iu  e sau rien ti g a ran zie , e  ch e  d i con se- 

gu en za le  p recau zio n i con tro  la  fro d e  o  con tro  g l i  e rro ri d i o sser- 

vaz ion e d eb bon o e sse re  se v e riss im e . S e n z a  p arlare , anch e q u i, 

d e g li e stre m isti d i p a re re  d ia m e tra lm en te  co n trario  a i fan atic i d i 

cu i so p ra , m a in un certo  sen so  fa n a tic i an ch ’e ss i, p e r  i q u a li le 

p recau zio n i non son o m ai su ffic ien ti, i con tro lli sem p re  in ad eg u ati, 

e  ch e  in v o ch e re b b e ro  il tru cco  o l ’a llu c in az io n e  an ch e di fron te  

a lia  le v ita z io n e  di un p ian o fo rte  a  co d a  in p ie n a  luce .

C om e a l so lito , la  v ia  g iu s ta  e  q u e lla  di m ez zo ; o  alm eno, ci 

se m b ra  che s ia . N on  se m b ra  a  noi so ltan to , del resto , p erch e  s i 

tratta  p ro p rio  d e lla  v ia  ch e attu a lm en te  seg u o n o  i m ig lio r i labo- 

ratori d el m on d o: com e q u ello  d i S c h ro d e r  a  B e r lin o , com e il 

« N atio n al L a b o ra to ry  o f P s y c h ic a l R e s e a r c h  » a  L o n d ra . A n c h e  

1’ « In stitu t M etap sych iq u e  In te rn a tio n a l », secon d o  q uan to  c i e sta to  

com unicato  poco  tem po fa  a  P a r ig i ,  s ta  cam b ian d o  rad ica lm en te  

i suoi s istem i d i co n tro llo  e  d i o sserva z io n e  (che non eran o  d a v- 

v e ro  d isp rezzab ili) p e r  fa r li m e g lio  co rrisp o n d ere  a lle  n uove esi- 

genze.

M a q u ali sono q u este  n uove e s ig e n z e ?

E  sem p lice  d irlo , an ch e se  non e fa c ile  a d e g u a rv is i :  s i tratta  

di ad o ttare  dei con tro lli ch e u n iscan o  due re q u is iti fo n d a m e n ta li: 

q u e llo  di e sse re  r ig o ro s i, e q u e llo  di non im p ortu n are  g l i  astan ti 

(soprattu tto  il medium), Q u est’u ltim o, sa lv o  ca s i eccezion ali, accetta  

qualun q ue con tro llo  p urch e non lo si o b b lig h i a  so tto stare  a  con- 

dizioni trop po  p en ose, p urch e non lo  si c o s tr in g a  a  ten ere  d e lle  

sed u te  in un am b ien te  che so m ig li troppo ad una sa la  an atom ica o 

ad un ga b in etto  di fis ica . I l  non a v e r  cap ito  q uesto , l’a v e r  trat- 

tato  i so g g e tt i  m ed ian ici com e si trattan o  g li  p s ico p a tic i n e lle  cli- 

n ich e p sich iatrich e , e  stato  c a u sa  di una quantita  di esp erien ze 

n e g a t iv e : le  q u ali, non d isp ia c c ia  ai p a rtig ia n i del con tro llo  a  ol- 

tranza, hanno g io v a to  a lia  r ic e rc a  tanto poco, quan to  le  riunioni 

d e lle  od iern e « ch iese  » sp iritich e .

** *

Q uesti p rin c ip i p iu  m od ern i e  p iu  raz ion ali hanno com in ciato , 

d icevam o, a  t ro v a re  a p p lic a z io n e ; e  non sap rem m o ab b astan za  con- 

s ig l ia re  a  tutti co loro  ch e s i p ro p o n go n o  seriam en te  di a rre ca re  

un con trib u to  a lia  r ic e rc a  p sich ica  d i rifle ttere  su l resoco n to  re la -
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tivo all’ im pianto e a ll’organizzazione del « National Lab oratory  of 
P sych ical R esearch  » : resoconto pubblicato nel n. i del « B ritish  
Journal of P sych ica l R esearch  » (1926) e che qui traduciam o, rias- 
sumendolo per quanto e p o ss ib ile :

11 N. L. P. R ., oltre alle sale di lettura, di conferenze, biblioteca, ecc., 
possiede sei stanze per lo studio sperimentale dei fenomeni psichici: labo
ratory, stanza delle sedute, locale di passaggio, officina, camera oscura e 
uflicio. II locale di passaggio {baffle chambler) separa il laboratorio dalla 
stanza delle sedute e serve a trasportare oggetti o apparecchi dall’uno al- 
I’altra o viceversa senza variare l’ illuminazione della stanza delle sedute. 
Tutte le stanze sono illuminate normalmente a giorno e hanno riscaldamento 
a gas. La sala delle sedute puo cssere riscaldata anche elettricamente. I pa- 
vimenti sono in sughero e linoleum.

II laboratorio misura 17 piedi e 4 pollici per 16,4 e ha due finestre. 
Su tre lati sono disposti, a muro e combacianti, lunghi tavolati. Vi sono 
becchi Bunsen in vari punti, e una vasca di porccllana con acqua corrente 
calda e fredda. Sui tavolati stanno i molteplici oggetti: bottiglie, stru- 
menti, ecc. Delle mensoie, uno scaflale per libri, una tavola quadrata di 
4,6 di lato completano I’arredamento. II laboratorio puo essere trasformato 
in camera oscura mediantc I'apposizione di pannelli alle finestre. In esso si 
trovano tutti gli apparecchi fisici e chimici necessari, nessuno escluso. Si 
aggiungano speciali strumenti per la misurazione di sostatize gassose emesse, 
un riscaldatore elcttrico per cera fondente, bilancie chimiche, elettroscopi, 
galvanometro, barografo, termografo, termoinetri a, massima e minima, ap- 
parecchio per inisurarc la circolazione dell’aria, oggetti luminosi, giocattoli 
musicali, camere isolanti (per la verifica dei fenomeni telecinetici), un’ in- 
stallazione radiotelegrafica, ecc.

La stanza delle sedute ha la stessa ampiezza del laboratorio, ma e prov- 
vista di una sola finestra che viene chiusa ermeticamcnte durante le espe- 
rienze. Ventilatori nascosti assicurano il rinnovo dell’aria. Un radiatore di 
1000 watts riscalda il locale, e un termostato lo regola automaticamente in 
modo che la temperatura rimanga costante.

Le luci adoperate sono diverse. Tre lampade Wratten, al soffitto, pos- 
sono assumcre varie colorazioni mediante schermi. Una luce di 500 watts 
con schcrmi colorati puo dirigere in qualunque punto della stanza un suo 
raggio sottile. Una luce piena di 1000 watts puo essere adoperata, al bi- 
sogno, per fotografie, ecc. Una lampada di quarzo a vapori di mercurio per 
illuminazione con raggi ultravioletti si aggiunge alle precedenti. Vi e inoltre 
un apparecchio per i lampi di luce (con dispositivi per assorbire il fumo), che 
puo essere azionato meccanicamente o elettricamente. Per regolare le luci 
si hanno quattro resistenze tubolari Zenith (1770 ohms, 0,6 amp.) I reo- 
stati permettono di passare per gradi dalla piena luce all’oscurita completa.

Un « dictaphone» consente di registrare nell'oscurit^ tutto quel che 
venga dettato a voce alta. Nelie sedute con luce si ha anche una tavola per 
le registrazioni scritte. Un apposito sistema di illuminazione consente una 
luce bastevole anche per queste. Un termografo specialmente costruito regi-
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stra ogni variazione di temperatura che si verifichi durante la seduta. Inoltre 
vengono adoperati, quando se ne presenti la necessita, gli altri apparecchi di 
cui dispone il laboratorio.

La stanza ha una tavola, diverse sedie, un sofa, un gabinetto disposto in 
un angolo e separato da una tenda. La sala delle sedute puo essere adopc- 
rata facilmente come camera oscura, e si puo anche, per la speciale dispo- 
sizione delle porte, far di essa una sola stanza col laboratorio, per i processi 
fotografici complicati. Un sistema di microfoni permette di udire nelle stanze 
vicine il minimo rumore che avvenga nella stanza delle sedute. II labora
torio ha poi, naturalmente, una speciale camera oscura per lo sviluppo e 
la stampa delie fotografie, perfettainente attrezzata. Dispone di sette appa
recchi fotografici di varia grandezza, due dei quali stereoscopici, muniti di 
van obbiettivi, teleobbiettivi, ecc., e di tre apparecchi per ingrandimenti. 
Cinque stereoscope permettono di esaminare in diversi modi le stereofotografie 
ottenute.

II laboratorio ha inoltre tre microscopi, uno dei quali ultrapotente con 
apparecchio per microfotografie. Possiede altresi apparecchi di proiezione 
per conferenze e una liinpidissima sfera di cristallo di 5 pollici di diametro 
per gli eventuali esperimenti di cristalloscopia.

Nell'apposita officina del laboratorio possono essere riparati tutti gli stru- 
menti, e si puo provvedere ad ogni nuova necessita sperimentale.

I l  d iretto re  del N . L .  P .  R . ,  H a rry  P r ic e , ch e e  in d u b biam en te  

un ben em erito  d e g li s tu d i p sich ic i p er la  su a  pr'eparazione cu ltu 

r a l  p erfetta , p er il r ig o re  dei suo i m etodi e p e r  il d is in te re ssc  

col q u ale  com pie le sue in d a g in i, ha recen tem en te  a g g iu n to  a i g ia  

num erosi e p erfez io n atissim i ap p arecch i di o sserva z io n e  e  di con- 

tro llo , di cu i d isp on e l ’ istitu to , un n u o vo  s iste m a , che c o stitu isce  

o g g i in d ubbiam en te quan to  di m eg lio  v i s ia  in tem a di r ice rch e  

su lla  m ed ian ita  fisica , e ch e risp o n d e  p erfettam en te  a lia  d op p ia  

e s ig e n z a  d e lla  g ra n d e  se n s ib ilita  e del minimum di fa st id io s ita . In  

una con feren za ten uta a l l ’ « In stitu t M e ta p sy c h iq u e  In tern atio n a l » 

so p ra  una se r ie  di sed u te  col medium R u d i S c h n e id e r  e g li  ha avu to  

occasio n e  di d e sc r iv e re  q u esto  suo ritro vato , e noi riassu m e rem o  

an co ra  b revem en te  le  sue  p aro le , rip ortate  nel n. 4 (1929 ) d e lla  

« R e v u e  M e ta p sych iq u e  ».

O ccorre  p rem ettere , com e del resto  fa  lo ste sso  P r ic e , che l ’ id ea  

di acc erta rs i d e g li even tu a li m ovim en ti del m edium , m ed iante un 

con tro llo  e le ttrico  non e n u o va  e non e n eppu re m olto  recen te . 

G ia  il C ro o k es  nel 18 7 5  a v e v a  ch iu so  la  p re te sa  m edium  F a y  in 

un c ircu ito  e le ttr ico  c o lle g a to  ad un g a lv a n o m e tro , e un s im ile  

m ezzo di con tro llo  (del resto  non del tutto  sufficiente) fu ad o ttato  

p o sterio rm en te  da a ltr i sp erim en tato ri. I l K r a l l ,  com e si puo leg- 

g e re  in un artico lo  d ello  S c h re n k -N o tz in g  p u b b lica to  d a lla  « R e v u e



460 EM ILIO SERVADIO

M etap sych iq u e  » ( 1927 ,  n. 1), id eo  an ch ’e g li  un m ezzo m eccan ico  di 

con tro llo , perfezio n an d o  p rob ab ilm en te , secon d o  quan to  afferm a il 

P r ic e , un’ id ea m an ifesta ta  d a l P r ic e  s te sso  a lio  S c h re n k  net 19 2 3 . 

II s istem a d el K r a l l ,  pero , s e r v iv a  a l co n tro llo  d el so lo  m edium . 

P a rte n d o  d a  q uesto  spun to , il P r ic e  h a id eato  u ltim am en te  un s i

ste m a ch e  co n tro lla , o ltre  al m edium , tutti g l i  a ltr i sp erim en ta- 

t o r i :

Se si pone una lampadina elettrica da un lato della stanza e una bat- 
teria dall’altro lato, e se si congiungono con due fili elettrici, la lampada si 
accende. Se si taglia uno di questi fili, supponiamo, in dieci pezzi, la lam
pada non si accendera se non mediante la riunione dei venti capi corrispon- 
denti ai dieci pezzi, Ma se si adoprano dieci paia di guanti metallici per le 
mani e dieci paia di calzature metalliche per i piedi invece dei dieci pezzi 
di filo elettrico, si ottiene lo stesso effetto. Quando tutti i guanti o tutte le 
calzature sono in contatto, la lampada si accende. Appena si rompe il con- 
tatto, essa si spegne.

Riunendo le coppie di guanti e di calzature mediante fili elettrici; di- 
sponendo delle placche metalliche in corrispondenza dei piedi, e dei brae- 
cioli delle poltrone, si ottiene la chiusura del circuito (e quindi I’accensione 
della lampada) soltanto quando tutti i membri del circolo sono seduti suite 
rispettive sedie, con le mani appoggiate ai braccioli e i piedi suite lastre me
talliche. Basta che manchi uno solo degli elementi del circuito (che cioe uno 
solo dei presenti alzi un piede o una mano) perche la lampada si spenga.

Il sorvegliante principale e il medium formano una unita, controllata da 
quattro circuiti separati. Tra i due si trovano due placche di piombo avvi- 
tate al pavimento. Entrambi portano guanti e calzature metalliche. Quando 
i loro piedi e le loro mani sono in contatto, i quattro circuiti si chiudono, 
e sopra un quadro indicatore si accendono quattro lampade. Mancando uno 
dei piedi 0 una delle mani del medium, si scorge immediatamente sul quadro 
quale piede o quale mano egli ha mosso. Le altre singole lampade cor- 
rispondono ai singoli sperimentatori. Un reostato puo graduare l ’ intensita 
delle luci.

O gn un o  v e d e  q uan to  questo  m etodo, se m p lic issim o  una v o lta  

in sta lla to , s ia  r ig o ro so , e  com e, d ’a ltra  p arte , il fatto  di p o rtare  

dei gu an ti in tessu ti di so ttili fili m eta llic i e d e lle  ca lzatu re  d ello  

s te sso  g e n e re  non d eb b a  d are  alcun fastid io  ne al m edium  ne a g li 

sp e rim e n ta to ri. L e  p ro p rie ta  e lem en tari d i un c ircu ito  e lettrico  

son o, d 'a ltro n d e , ta li, d a  ren d ere  im p o ssib ile  la  fam osa  sostitu- 

zione d e lle  m ani (trucco T o re lli-V io llie r)  o s im ili. S e  la  posizione 

d ei s in g o li sp erim en tato ri non e p erfetta , m an ca il contatto . S e  

un p ied e  o se  una m ano d el m edium  v ie n e  m o ssa , la  lam pad in a 

corrisp o n d en te  (ch e puo e sse re  co lo ra ta  o  num erata) s i sp e g n e , r i-  

v e lan d o  im m ed iatam ente q u ale  e sta to  il m ovim en to .
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L a  d eb o liss im a  lu ce  d e lle  lam p ad in e  non e ta le  d a  n uo cere  

a lle  m an ifestazion i. D ’ a ltra  parte, non e esc lu so  ch e si p o ssa  p o rre  

il quad ro  fuori d e lla  stanza d e lle  sed u te, la sc ian d o  l ’ in carico  del 

con tro llo  ad una p erso n a  di fiducia , e stran ea  a lle  sed u te  s te sse , 

che cortesem en te  v i si p resti.

II P r ic e , n ella relaz ion e in d isco rso , r ife r isc e  g li  o ttim i r isu lta ti 

ottenuti con q uesto  sistem a. E  fuori d u bb io  che esso  e il m ig lio re  

sin  qui esco g ita to , e che « tutti i m edium  a effetti fisic i contem - 

poran ei e fu tu ri d o vran n o  so tto p o rvisi se vo rra n n o  e sse re  p res i su l 

se rio  ».

E  ci sem b ra  che q u esta  g a ra n z ia  p otreb b e e s s e r  rich iesta , o ltre  

che ai m edium , anche a g li sp erim en tato ri che in tendano an ch ’e ssi, 

e sse r  p resi su l se rio . G ia c ch e  b iso g n a  pur d ec id ers i a  com p ren d ere  

che le  o stilita  d e g li am bienti accad em ici v e rso  le  ricerch e  p sich ich e 

p otran no e sse re  v in te  so ltan to  m ettendo q u este , s ia  p u r tenendo 

conto d e lle  loro  sp ec ia li esigen ze , su un p ied e  quanto  p iu  p o ss ib ile  

an a lo g o  a lle  a ltre  in d ag in i sc ien tifich e di ca ra tte re  sp erim en ta le .

E m il io  S e r v a d i o .

NECROLOGIO

James Hewatt McKenzie.

La scomparsa di J .  H. McKenzie, fondatore del « British College of 
Psychic Science*, e una perdita grave per le nostre ricerche. Interessatosi 
nel iqoo ai fenomeni medianici, ne persegui lo studio sino ai nostri giorni, 
speriroentando con van soggetti, e annotando con grande acume le proprie 
osservazioni, raccolte nel suo principale libro < Spirit Intercourse, its Theory 
and Practice ». In varie circostanze si dimostro vigoroso polemista e difen- 
sore della dignita e della legittimita degli studi psichici, come nel fa- 
moso processo intentato contro la chiaroveggente Almira Brockwav.

Si dedico in modo particolare alio studio della medianita come pro- 
blema psicobiologico, e a quello della « fotografia psichica », pur non tra- 
scurando alcun’altra classe di fenomeni. Fondo nel 1920 il < British Col
lege >, ed e inutile ricordare le benemerenze di questo Istituto e quelle 
della sua rivista < Psychic Science », della quale il M. fu direttore ed apprez- 
zatissimo collaboratore. Alla vedova, sig.ra Barbara McKenzie, e ai colleghi 
di * Psychic Science » vadano le nostre piu vive condoglianze.

L a D irbzioke.
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S p ir itu a lism o  ed  e t ic a : ecco  due term ini che s i tro v an o  in cosi 

stre tto  rap p o rto  tra  loro  che il r ig u a rd a re  l ’uno in d ipendentem ente 

d a ll ’ a ltra  e q u iv a le , seco n d o  m e, a  m u tila rli, a  so stitu ire  un ’astra- 

zione a  c i6  ch e rap p resen ta  in vece  la  m assim a concretezza. L o  sp i

r itu a lism o  sp erim en ta le  h a p erco rso  m olto cam m ino in questi 

u ltim i tem pi. C h i non sa  ch e fino a  poco tem po fa esso , basato  

essen zia lm en te  su lle  com un icazioni m ed ian ich e, era  com pletam ente 

m e6so al band o d a ll'a c c a d e m ia  ? L o  stu d io so  serio , anch e non 

m a te ria lista , a v e v a  r iteg n o , q u asi v e rg o g n a , d i p a rla re  d i com u

nicazion i con trap assati, d i ta v o le  g ira n ti, d i sc rittu ra  au to m atica : 

g l i  argom en ti m etafisic i d e lla  rag io n  n atura le , la  p ro v a  m orale , 

fo n d ata  su lla  cred en za di q u asi tutti i popoli d e lla  te rra  n ell’e- 

s isten za  di D io , neH’ im m ortalita  d e ll’an im a e n ella  corrisp on d en te  

sanzione, le d iv e rse  teo log ie , erano d a  lui reputati su ffic ien ti a 

ten ere  in p ied i lo sp iritu a lism o  e a  con trap p o rlo  efficacem ente 

a lia  d o ttr in a , sen sistico -m ateria listic a . O perch e an d are  in cerca  

d i se g n i tan g ib ili e d i m an ifestazion i esterio ri a con ferm a di ve- 

r ita  rico n o sciu te  e so sten u te  cosi va lid am en te  d a lla  rag io n e , dal 

sen tim en to  e d e lla  vo lo n ta ?  Q uando si p en si, anzi, che lo sp i

r itu a lism o  teoretico  si fo n d ava  p rin c ip a lm en te  su lla  concezione m e- 

ta fis ic a  cartesian a  d e ll' c asso lu ta  sep arazion e » tra  sp irito  e m a

teria , d ello  sp irito  = in te lligen za  e vo lon ta , e d e lla  m ateria  = esten- 

s ion e e m ovim en to , si com p ren d e ed  e n atu ra le  com e lo sp iri-  

tism o, che p re te n d e v a  di forn ire  d elle  p ro v e  em p irich e di fatti 

ch e si r iten evan o  asso lu tam en te  estran ei a ll ’ esp erien za sen sib ile , 

non potesse  non essere  in fo rte  sosp etto . I l  rag io n am en to  era  so- 

stan zia lm en te  q u e s to : tutto cio  di cui si puo a v e r  notizia a ttra verso  

la  sen sazion e e la  percezion e e di p ertin en za d e lla  m a te r ia ; tutto 

cid che si a ffe rra  m ediante il raziocin io  sen za che ab b ia  lu o g o  q u ella  

ch e  la  S c u o la  ch ia m ava  « astraz ion e dal fan tasm a se n sib ile  », ap- 

p artien e a lio  S p ir ito . E d  o ltre  a questo si fa c e v a  anche una di- 

stinzione di ca ra tte re  etico, di non lieve  m om en to : cio  che rien tra
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nel dom inio d e lla  ra g io n e  e d e ll’ in te lletto  e  « buono », p artec ip a  

d e ll ’ Id e a  d el B e n e , com e in se g n a v a  il som m o P la to n e ; p e r  contro, 

q u e l che e  com p reso  n e lla  s fe ra  d el sen so  e d e lla  m ateria , e « m ale  », 

fa  p arte  d el n ostro  b a sso  m ondo, e  ap p aren za  e  m en zogn a. L o  sp i- 

ritism o-m ed ian ism o, il cu i stu d io  e  con d otto  con  d ati r ic a v a ti dal- 

l ’e sp e rie n z a lsc r ittu ra a u to m a tic a , v o ce  d ire tta , m aterializzaz ion i, ecc.) 

r ien tra  in q u esta  secon d a c a te g o r ia !  S ta  bene che coll atera lm en te 

a lia  trad izione sp ir itu a lis t ic a  p ura , che co n sid era  lo sp irito  com - 

p letam ente  ap p artato  d a lla  m ateria , v i s ia  un’a ltra  tra d iz io n e : l ’oc- 

c u lt ist ic a  d e g li « a rc h e i» , d e lla  « m ateria  so ttile , eterea , qu intessen- 

z ia ta  », trad izione r ip re sa  e c o lt iv a ta  a l l ’ep o ca  d el R in a sc im e n to  da 

uom ini d ’ in d ub itato  v a lo re  com e C o rn elio  A g r ip p a , P a ra c e lso , C a r

dano, C am p an e lla , e in se g u ito  d a i due V a n  H elm on t, d a  F lu d d , 

ecc ., m a l ’ in certezza e —  d ic ia m o lo  p ure —  la  con fu sion e ch e re- 

g n a v a  nel d om in io  d e g li s tu d i o ccu ltistic i, in cu i a  su b lim i intui- 

zioni p re co rr itr ic i d elle  con q u iste  p iu  n o tevo li rea lizzate  o g g i nel 

cam p o  d e lla  fisico-ch im ica, ad esem p io  q u e lla  d e lla  m ateria -en erg ia , 
si m isch iavan o  stranezze co n d an n ab ili e g ia  sin  d ’a llo ra  condannate 

d a l buon  sen so  e d a lla  retta  ra g io n e , fecero  s i che q u esto  terreno, 

del resto  cosi im p ortan te  e  cosi v a sto , r im an esse  in esp lo ra to  e fuori 

d e ll ’o rb ita  d e lle  ricerch e  u ffic ia li. C i6  e p ro v a to  d a l fa tto  —  e noi 

tutti ab b iam o potuto  a cc o rg e rc e n e  —  ch e  q uan d o  la  d o ttrin a  sp i-  

r itu a listico -o ccu ltistica , b a sa ta  seg n a ta m en te  su  riv e la z io n i d a  p arte 

dei d is in carn ati e  ra cc o lta  dai m oderni teo ric i d ello  sp iritism o , ri- 

porto  a lia  lu ce  il d op p io  etereo , la  rincarnazione, lo sv ilu p p o  p ro

g r e s s iv e  d e g li  e sse r i in d iv id u a l! n e ll’e te re  cosm ico , tu tte  q u este  

co se  a p p a rv e ro  q u asi com e d e lle  n o v ita  an ch e a g li  occh i di m olti 

sp ir itu a lis t i. A  q u esto  p ro p o sito  m i se m b ra  op p ortun o an ch e rile- 

v a re  un fatto  di cu i, a  quan to  m i con sta , non si e  tenuto  finora 

g ra n  conto. E  lec ito  d om an d arsi p erch e  nel seco lo  sco rso  pote af- 

fe rm arsi v ig o ro sam en te  il p o sitiv ism o  dei C om te, dei L it tre , dei 

'fa in e , nonche il m ateria lism o  dei B u ch n er, dei V o g t ,  dei M ole- 

sch o tt e  di tanti a ltr i. I  m o tiv i son o certam en te  m o ltep lic i, m a i 

p o s itiv ist i-m a te ria list i tro varo n o  un terren o  ad atto  p e r  fa re  a llig n a re  

le  lo ro  d ottrin e , e  r iu sc iro n o  a  fa r  trio n fa re  le  lo ro  teorie  in ap erto  

co n trasto  con  le  e s ig e n z e  d e lla  ra g io n e  e  d el cu ore  d e ll ’ uom o, anch e 

p erch e  i loro conati furon o  r iv o lt i contro  uno sp iritu a lism o  v a lid o  

s i dal lato  sp e c u la t iv e , m a fon d ato  p rin c ip a lm en te  nel rag io n am en to  

e  s u ll ’astrazion e. N on  e  g ia  che le  afferm azion i e  le  am m issio n i 

fa tte  a nom e e co i m etodi d ’ in d a g in e  ad o ttatf d a  q u esta  co rre n te  

non fo sse ro  su ff ic ie n t  a  so d d isfa re  a lcu n e  m enti e le tte , inclin i ed
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ab itu ate  a ll ’ astraz ion e, m a s i sa  ch e con q uesto  sp iritu a lism o  si ar- 

r iv a v a  lo g ica m en te  fino ad un certo  punto o ltre  il q u a le  non c 'e ra  

che il sa lto  nel bu io , p er q uan to  sotto  la  tu te la  d e lle  trad izioni e  

d e lle  rive laz io n i re lig io se , nonche d e ll ’ illu m in azion e in te rn a  di cui 

ci p arlan o  i m istic i. In som m a, p er fo rza  di co se , la  filoso fia con* 

tinu o  a  c ed e re  il p asso  a lia  te o lo g ia , ad  e se rc ita re  la  fun zio ne di 

« a n ce lla  » di q u est ’ u ltim a, an ch e se  la  v is io n e  s p ir itu a lis t ic a  del* 

l ’ u n iv e rso  d ’ un C ousin , d ’ un Jo u ffro y , d ’un D am iro n , d ’un C aro , 

ec lettica , m a a p p o g g ia n te s i sp ec ia lm en te  sul C artesian ism o , a v e sse  

se g n a to  un n o tevo le  p ro g re sso  su  q u e lla  rea lizzata  d a g li  S c o la s tic i 

an terio ri. L o  sp iritu a lism o  si era  co llo cato  in una s fe ra  com p leta- 

m en te a  p arte  d a  q u e lla  in cu i a g iv a n o  le  scien ze d e lla  n atura , il 

che lo  m etteva  in una situ az ion e un p o ’ p en o sa  re la tiv am en te  al 
p o te r  fo rm u lare  q u alch e ip o tesi accettab ile , d a  un punto di v is ta  

con creto , c irc a  i p rob lem i m etafisic i p iu  im p ortan ti e  in isp ecia l 

m odo c irc a  q u e llo  che p iu  in te re ssa  d a  v ic in o  l’ u m a n ita : l ’ im m or- 

ta lita  d e ll ’an im a. L ’ a rg o m en to  ch e tu tto  c io  ch ’e  se m p lice  e s p i

r i t u a l  e  q u el ch ’e  sp iritu a le  e  im m ortale , p erch e  non so g g e tto  a  

d isso luz ion e, arg o m en to  ch e p o ssied e  certam en te  il su o  va lo re , se  

p o te v a  a p p a g a re , com e ab b iam o  detto , a lcun e m enti cap a c i di as- 

su rg e re  a ll ’astraz ion e, non p o teva  non la sc ia r  p e rp le ssa  la  m a g g io r  

parte  d el p u bb lico  ch e si d o m a n d ava  com e fosse  co n cep ib ile  uno 

sp ir ito  puro  sc e v ro  di q u a ls ia s i m a te r ia lita ; com e si p o tesse  pen- 

sare  un « che » a l di fu o ri del tem po e d ello  spazio , form e d e lla  

n o stra  se n sib ilita . E r a  p iu  che n atu ra le  che l ’ im p o ssib ilita  in cui 

si t ro v a v a  l ’ in te llettu a lism o-raz ion alism o di fo rn ire  una rag io n e  plau- 

s ib ile  di tali in con gru en ze, d o v e sse  finire p er con d u rre il pen satore  

al c r it ic ism o  o affid arlo  a l l ’a n g e lo  tu te la re  d e lla  te o lo g ia  e d e lla  

r iv e la z io n e  con l ’ in fern o  e il p ara d iso , e col m ondo sp iritu a le  s e 

p a ra te  d a  q u ello  m ateria le , p rec isam en te  com e l ’ an im a e, p er su a  

n atu ra , d el tutto se p a ra ta  dal corp o , seb b en e la  v ita  di q u a g g iu  

e s ig a  il continuo com m ercio  tra  l ’una e l ’ altro . In  ta li c ircostan ze  

e d ate  s iffa tte  d iffico lta , fu fa c ile  al p o sitiv ism o -m ateria lism o  di 

p ren d er p ied e , ed esso  non tra la sc io  d ’ap p ro fittare  d e ll’ occasion e. 

S i  com p ren d e che a ll 'in te lle ttu a lism o  d e g li S c o la s tic i e d e g li S p i 

r i t u a l is t  p o ste rio ri, sp ec ia lm en te  cartes ian i, s i con trap p o n esse  un 

sistem a a ltre ttan to  dom m atico  ed esc lu siv o . C io  si d o vette  p rin - 

c ip alm en te  ad un erra to  con cetto  d ello  S p ir ito  e d e lla  m ateria . L e  

recenti con q u iste  fatte  d a lla  sc ien za  p o s itiv a , d e ll ’e lettron e, dei 

r a g g i  catod ic i, dei r a g g i  x , d e lla  ra d io a ttiv ita , hanno p er forza 

d ’even ti in trodotto  n elle teorie  sp ir itu a list ich e  e le m e n t  ta li da m o-
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d ificare  la  sep ara z io n e  asso lu ta  tra  i d u e dom in ii. I  confini tra  sp i

r itu a lity  e  m ateria lita , tra  1’ a l d i la  e l ’ a l di q u a , p u re  p erm an en d o 

sem pre, non son o  tu tta v ia  co si netti com e s i p e n sa v a , non in ter

ced e  tra  lo ro  un a b isso  com e si c re d e v a  in te rced esse  p rim a  del- 

l’ a v v e n to  d e l n u o vo  sp iritu a lism o . II m ateria lism o  e  an d ato  in d e 

cad enza dopo che si e ven u ti a  con oscenza di q u alch e  ca ra tte r ist ica  

d e lla  m ateria . D a l canto  suo , lo  sp iritu a lism o  non e p iu  q uello  di 

p r im a : esso  h a d o vu to  m od ificarsi so tto  1’ in fluenza dei fa tti. S i  puo 
d ire  che q u esto  r ia v v ic in a m e n to  d ello  sp ir ito  a lia  m ateria , q u esta  

sp iritu alizzazion e d e lla  m ateria  o, se  si vu o le , m ateria lizzaz ion e 

d ello  sp irito , s ia  r id o n d a ta  a  s v a n ta g g io  d e lla  v is io n e  sp iritu a listica?  

T u tt ’ a ltro ! E  q u a l’e il pon te di p a s s a g g io  tra  l’ una e l ’a ltra  s fe ra  

se  non il ricon oscim en to  d e lla  v a lid ita  teo retica  e p ra tica  d ’ un 

fatto  a ltam en te  m orale  e som m am ente ap p rezz ab ile  co m ’e q uello  

d e ll’ evo luzion e ? I l  con cetto  d ’evo lu zion e fece  d ifetto  a g li  in te llet- 

tu a listi sco lastic i e ai filosofi d e lla  R ifo rm a  in iz iata  da C artesio , 

seb b en e  s i tro v a sse  ab b astan za  sv ilu p p a to  n elle  teo rie  d ei pensa- 

tori di q uel p eriod o  di tran siz ion e ch e fu il R in a sc im e n to . D ifa tti 

i p en sieri di G io rd an o  B ru n o  e di T o m m aso  C am p an e lla  ne sono 

in form ati da c im a a  fondo, p er quanto  in m an iera  d iv e rsa  l ’ uno 

d a ll ’a ltro , m a a ltre ttan to  non si puo d ire  d e lla  d ottrin a di C artesio , 

di M aleb ran ch e, di L e ib n iz , d i W o lff . N e l p o s itiv ism o  m oderno 

esso  h a una p a rte  a ssa i c o n sid e re vo le , m a e  noto d ’a ltro n d e  che 

i p o s itiv is t i non sep p ero  d istr ic a re  ta le  b e lla  e feco n d a concezione 

d a lle  m a g lie  d e ll’ an im alita , d e lla  se lez io n e  n atu ra le , d e lla  lo tta  p er 

la  v ita , d e ll’ e red ita , con  cui r iu sc iro n o  a  ren d er ra g io n e  so lo  di 

a lcu n i fen om en i, m en tre il fon d am en to  etico  d e ll ’evo lu zion e s fu g g i 

lo ro  o , p u re  ave n d o n e  id ea , e ss i non lo  ten nero  in s i g ra n  conto 

com e si d o v e v a .

A  m e sem b ra  ch e a lia  d ottrin a sp ir it ic a  p o ssa , se  non a ltro , 

a sc r iv e rs i q u esto  a  m e r ito : d i a v e r  sap u to  tro v a re  un n esso  tra  il 

p iu  e le v a to  e il p iu  b a sso  n e lla  sc a la  d e lla  perfezio ne , ed  av e rc i 

co si fo rn ito  un con cetto  g ra n d io so  d i D io  e  d e lla  n atura . S i  d ice  

ch e l ’ in segn am en to  sp ir it ico , d opo tutto, non a b b ia  ap p o rtato  a l- 

l’ um an ita  n u lla  d i n u o v o ; l ’evo lu z io n e  sp ir itu a le , su lla  q u ale  s i 

b a sa  ap p un to  q u est ’ in segn am en to , non e  una n o v ita , e co si p u re  il 

corp o  astra le , la  rin carn azion e, ecc . M a  chi preten d e su l se r io  ch e  

q u este  s ian o  d e lle  n o v ita ?  D e l resto  la  n o v ita  non e  un in d ice  

d e lla  v e r ita  di un d ato  fatto  o d ottrin a . C o loro  che p arlan o  co si 

hanno certam en te  un fa lso  con cetto  d e lla  rea lta . E  p rim a di o g n i 

a ltra  co sa  e lec ito  ch ied ersi se  il v a lo re  d ’una d ottrin a non di-

3



46b REM O FE D I

pen da, o ltre  ch e d a lla  su a  co m p lessita  teo retica , anch e d a lla  ca- 

p acita  in s ita  in q u esta  di fa re  a v v ic in a re  sem p re  p iu  l ’ um an ita  al 

co n seg u im en to  d i q u el B e n e  di cu i e ssa  h a  l ’ id ea . D a  q u esto  punto 

di v ista , l ’ in segn am en to  e v a n g e lic o , essen zia lm en te  m ora le , ce  ne 

d a  un esem p io  e loq u en te . E  co n cep ib ile  ch e ci s ian o  sta ti dei 

m artiri p e r  l ’a fferm azion e e la  d ife sa  d ’ un v e rb o  risp o n d en te  a lle  

e s ig e n z e  d el cu ore  e  d el sen tim en to  deH’ uom o, di una p aro la  ca- 

p ace  d i m ostrare  a  q u est ’ u ltim o la  v ia  d e lla  p erfezione m orale , m a 

sa re b b e  certam en te  in am m issib ile  che v e  ne fo sse ro  sta ti p e r  te- 

stim o n iare  la  v e r ita  di teo rie  te o lc g ic h e  co m p lesse  com e q u e lla  

su lla  g ra z ia , su lla  co n su stan z ia lita  d e lle  tre  person e d e lla  S S .  T r i-  

n ita  e su lle  so ttili d istin z ion i ch e a  q u est’ u ltim a s i connettono. In 

som n ia il cu o re  um ano e certam en te co l V e rb o  di C risto  che sp ira  

d a ll ’ in segn am en to  e v a n g e lic o , m a non certam en te  con le  dottrin e 

teo lo g ich e  fissa te  ad  A n tio c h ia , a  N ice a , a  C o stan tin o p o li, non di* 

scon oscen d o  p era ltro  la  fun zione s to ric a , nello  sv ilu p p o  re lig io so , 

dei p ronunziati d om m atico -teo log ic i e lab o rati con  tan to  acu m e e  

so ttig lie z z a  d a i D o tto ri d e lla  C h ie sa  a t tra v e rso  le  d iv e rse  epoch e 

sto rich e . S i  pud d ire  che la  p a ro la  d el C risto  fo sse  u n a n o v ita ?  

N e ssu n a  p erso n a, anch e di m ed io cre  cu ltu ra , s i sen tire b b e  o g g i 

d ’afferm arlo . L a  p aro la  d ’am ore d el N azzareno  e a n tica  q u an to  l’ u- 

m an ita. H a  sem p re risuo n ato  p iu  o m eno v a g a m e n te  nel cu ore 

d e ll’ u o m o : fu  m erito  d el C risto  l’ a v e r  c reato  n ell’ an im o di co loro  

ch e  l ’asco ltaron o  una co n vin zio n e  d e lla  su a  v e r ita  ta lm en te  fo rte  

d a  so vrap p o rsi a  q u alu u q u e a ltro  sen tim ento  o con vin zion e, l ’a- 

v e re , m i si p erd on i il l in g u a g g io , fa tto  so rg e re  d ei « m an iac i » a  

testim o n ia n z a  d ’ un v e rb o  co n facen tesi in tutto e  p e r  tu tto  a lle  

e s ig e n z e  etich e  e sen tim en tali d e ll’ um an ita. S i  co m p ren d e  com e la  

d o ttrin a  m etafisica  del C ristian esim o , le  cu i fon d am en ta rip osan o  

p rin c ip a lm en te  su l m onoteism o eb ra ico  con  elem en ti to lti d a lle  an- 

tich e  re lig io n i o rien ta li e p assati poi a ttra v e rso  il p ita g o re ism o  e 

il p la to n ism o , fo sse  a d e g u a ta  a lio  sta to  d e l sa p e re  dei tem pi in 

cu i si afferm o tra  le gen ti com e re lig io n e . M a il fa tto re  m o ra le  

ch e ne c o stitu iv a  l’ essen za p o sse d e v a  un v a lo re  u n iv e rsa le  che 

fa c e v a  trascen d ere  ad e ssa  i lim iti d i sp azio  e  di te m p o .' V i e ra  

d u n q u e nel C ristian esim o  un elem en to  sto rico  di ca ra tte re  m e- 

tafisico , e un a ltro  elem ento e x tra -sto ric o  di c ara ttere  m o ra le ; il 

p rim o  in rap p orto  con l ’ avan zam en to  d e lla  sc ien za , il secon d o in 

co rrisp o n d en za  con le e s ig e n z e  del cu o re  um ano in o g n i lu o g o  e 

in og n i epoca.

(Continua) REM O  F e d i . ‘



SEDUTE MEDIANICHE A RIGA

Pubblichiamo, grazie alia cortesia dello sig.ra Lidia Erdmann che 1’ha 
tradotta egregiamente in italiano, la relazione inedita di tre sedute media- 
niche tenute a Riga, nella sede di quella « Societa per le Ricerche Psichi- 
ch e» , fondata, sette anni or sono, dall’eminente scienziato prof. C. Bla- 
cher. Autrice della relazione h la benemerita Segretaria della Societa stessa, 
signora Harriet Bakstad.

L a  D i r e z i o n e .

S e d u t a  D E L IO g e n n a io  19 29 .

Sono presenti la s ig .r a  W ru ck  S e r ic iu se  la  sig .n a G erd a W ruck, 
entram be dotate di buona m edianita scriven te ; la s ig .ra  E len a 
Trofim off, medium a effetti fis ic i; il barone von U loth, il barone 
F e lix  de R o p p , ingegnere m inerario, il s ig . A . M einert, la sig .n a 
Clem ence K urm e, il medium Kundzin.

Alle ore 8 abbiamo tenuta la nostra solita sednta, terrainata la quale, 
siamo passati, come d’uso, in un’altra camera a prendere il te. Abitual- 
mente viene a tenerci compagnia il sig. Otto Kundzin, un giovane nego- 
ziante di ventisette anni, sano e robustissimo. Il Kundzin e dotato di fa- 
colta medianiche, ma lungi dal pieno sviluppo.

Verso la mezzanotte, quando gia alcuni dei partecipanti erano tornati a 
casa, il Kundzin, d ’ improvviso, cadde spontaneamente in /ranee, espri- 
mendo poi il desiderio di suonare sul pianoforte che si trova nella sala 
delle conferenze. Lo seguiamo; egli siede davanti al piano e, piegando la 
testa indietro, ad occhi chiusi, esegue pezzi di grande difficolta. Finita la 
musica, rientriamo nella stanza dove avevamo preso il te, e qui accade una 
cosa straordinaria.

Il medium prega di diminuire un po’ la luce ed incomincia a stropic- 
ciarsi le mani. Siamo sette persone e osserviamo che la palma della sua 
mano si gonfia e si ingrossa. Egli geme, si agita e chiede un bicchier d'ac- 
qua, mentre fra le sue dita si forma un non so che di bianco, grande, 
rotondo che egli prende poi con cautela tuffandolo nel bicchiere.

Tut to cio non dura che cinque minuti. Il medium depone il bicchiere 
sul pavimento in un angolo buio, dietro un armadio. Nel frattempo si ma- 
nifestano, per suo mezzo, parecchie entita, per la maggior parte di nazionaliti
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lettona, come il medium, al quale, non appena si fu risvegliato, dicemmo 
che vi era un * apporto ». Egli sollevo dal pavimento il bicchiere e, con 
immenso stupore, constatammo che 1’ « apporto » consisteva in una mela 
gialla, talmente fresca da sembrare di cera. Essa fu fotografata.

SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1 929.

P iccola seduta privata. A v e v o  invitato a prendere il te le per- 
sone che avevano partecipato a lia  seduta precedente.

Il  discorso si ag g ird  sul tem a dello spiritism o e deH’occultism o. 
M entre parlavam o, il s ig . Kundzin  si alzo, fece qualche passo e 
cadde in trance sul mio letto. (La scrivente abita una cam era nella 
m edesim a casa ove ha sede la Societa  di R .  P . Un lungo cor- 
ridoio separa la sua stanza dalla sala delle conferenze e delle esp e- 
rienze medianiche).

Ci disponiamo in catena attorno al medium. Subito dopo udiamo i ca- 
ratteristici rumori di soflocazione, consueti all’apparizione dell’ectoplasma. 
Si fa spegnere la luce. Il medium continua a dar segni di soffocamento, 
procurando di emettere l’ectoplasma. Calmatosi alquanto, chiede dell’ac- 
qua. E difficile comprendere cio che dice, sembrando che le sua bocca sia 
piena di qualche cosa. Gli diamo una piccola brocca con acqua. Quindi 
udiamo un rumore paragonabile a quello che si produrrebbe accendendo 
un (iamtnifero. A domanda del medium, riaccendiamo la luce: l’ectoplasma 
non e stato emesso. Cerchiamo con gli occhi la brocca, ma non la ve- 
diamo.

Nel frattempo si manifests un’altra personality medianica: Ivan Petro- 
vitsc, un pianista virtuoso, il quale ci invita a seguirlo nella sala in cui si 
trova il pianoforte. Precedo gli altri per accendervi la lampada, quando, a 
un tratto, odo gli astanti esclamare in tono di meraviglia perche hanno 
veduto un « apporto ».

Sotto la grande tavola, in mezzo alia camera, si trova la brocca sparita, 
contenente un magnifico tulipano bianco, munito di foglie color verde chiaro 
non ancora sviluppate, e con lo stelo alto circa 30 cm. Intanto, « Ivan Pe- 
trovitsc » eseguiva sul pianoforte variazioni brillanti. Ed ecco che la signora 
Trofimoff cade in trance, mentre il medium si sveglia.

S ed u t a  d e l  28 f e b b r a io  1929.

Sono presenti g li sperim entatori delle altre sedute, eccettuate 
le due sign ore W ru ck  e il s ig . M einert. N uovi in tervenu ti: s i
gn ora Ju lie  B ah rs, avvo catessa  F rid a  K u rm e, signori G . P latto  e 

A .  P latto .
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Quando il medium Kundzin entra, tutti i presenti notano che e colto da 
grande agitazione nervosa e che si regge appena in piedi. Egli si appoggia 
al battente dell’uscio e comincia a manifestare sintomi di trance. Non tar- 
diamo a formare il circolo, mentre il medium si agita, immerso in una trance 
profonda.

Si manifesta lo spirito-guida del medium, ci saluta e noi ricambiamo il sa- 
luto. Egli dice che parecchie entita si manifesteranno « per divertirci », tra le 
quali Ivan Petrovitsc e Friedrich. E cosi e : dapprima il medium personifica 
Petrovitsc e suona con molto brio il pianoforte; quindi si manifesta Friedrich, 
I’ entita che produce gli apporti, dichiarando che oggi provera molta difficolta 
perche il medium ha ingerito bibite alcooliche e gli manca la « forza ».

II medium, sempre personificando Friedrisch, dopo aver fatto il giro nel 
centro del circolo, incomincia a sottrarre « forze » da alcuni dei partecipanti, 
toccandoli alle spalle; poi comincia a strofinarsi le mani, chiede dell'acqua, 
esce dal circolo, e si avvicina alia stufa di ferro incandescente, alia quale si 
appoggia stropicciandosi nuovamente le mani e spasimando convulsivamente.

Io sto dietro di lui e quindi posso osservare tutto benissimo. <
Vedo spuntare dalle sue dita qualche cosa di oscuro che, con incredibile 

rapidita, diventa sempre piu grande, e piu lunga. In pari tempo avvertiamo 
un delizioso profumo e vediamo una rosa di color rosso carico (la temperatura 
esterna era di 20 gradi R. di gelo). II medium la immerge in un bicchier 
d’acqua, poi torna nel circolo e dice che Friedrisch portera ancora qualche 
cosa; ma il medium e esaurito e deve riposarsi alquanto. Dopo alcuni istanti 
torna a strofinarsi le mani, ed ecco apparire una mela; egli la porge a una 
delle signore e, rivolgendosi al barone de Ropp, dice: « Anche tu riceverai 
qualche cosa per i buoni pensieri che mi mandi»; e vediamo una se- 
conda mela nelle sue mani. Pochissimi minuti dopo il medium si risveglia 
senza conservare il menomo ricordo della trance; e di ottimo umore e si stu- 
pisce al vedere i tre « apporti».

Ha r r i e t  B a k s t a d

S e g r e u r ia  d e lla  » Societi d i R .  P .  » d i R ig a .

Noi sottoscritti, abitanti in R ig a , dichiariam o di aver parteci- 
pato alle sedute del 10  e 25 gennaio e del 28 febbraio 1929 nella 
sede della « Societa  di R ice rch e  P sichiche » e che i fenomeni ri- 
feriti nel protocollo, tradotto dalla sign ora L id ia  Erdm ann, sono 
assolutam ente esatti e rispondenti a lia  verita.

Firmati:  J u lie  B a h r s  —  H a r r ie t  B akstad  —  
Barone F e l ix  de R opp, ingegnere minerario
— C lem ence K urm e  — Avvocatessa F rida 
K urm e  —  A. Platto — G. Pla t to —  H e
l en e  T rofimoff —  G aston von U loth

—  G er d a  W ruck  — Mel a n ie  W ru ck- 
S er ic iu s .



PER LA RICERCA PSICHICA

On. Direzione di « Luce e Ombva »,

Appresi dalla viva voce di un mio amico un episodio della sua vita di 
guerra che ini parve di tanta importanza da pregare 1’amico di farraene una 
piccola relazione scritta, .con la massima precisione di particolari; relazione 
che le unisco. L ’amico desidera che non si renda pubblico il suo nome. Egli 
c persona seria e degnissima di fede.

G iu seppe  R a n g h i.

ASSISTENZA INVISIBLE?

F u i inviato al fronte nel 19 16 , quale autom obilista, ed asse- 
gnato a una sezione di stanza in V alsu gan a. P o i, periodicam ente, 
secondo le necessita belliche della Zona del Trentino, fui inviato 
prim a con la  Sezione cui appartenevo, piu tardi con altre Sezioni, 
in pareccbie altre localita, fino a poco prim a della ritirata di Ca- 
poretto, che mi colse a Prim olano, in un gruppo speciale di « di- 
sponibili », in attesa di nuova destinazione. In quella dolorosa cir- 
costanza, tutto il gruppo si ritrasse a Bassano V eneto, e li si d i
vise per form are nuove sezioni o aum entarne altre b iso gn o se  di 
personale.

Io fui assegnato a una Sezione, il cui compito era di rifornire 
di munizioni le nostre trincee di V alstagn a. T a li rifornim enti oc- 
correva farli di notte, a lumi spenti, per non venire scoperti dal 
nemico.

L e  prim e due o tre notti, occorrendo portare m olte munizioni, 
ci recam m o al punto stabilito per lo scarico dei cam ions, « inco- 
lonnati » cioe in gruppo di due, tre o quattro autocarri; m a poi 
basto un solo camion che ogni notte portasse nella trincea l ’occor- 
rente in sostituzione di quello consum ato nel giorno precedente. 
Questo com pito fu assegnato a me.

P e r  oltre quindici notti, da solo, con la  m ia F ia t  tipo 18 P, 
percorrevo a fari spenti i venti o trenta chilom etri di strada che
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intercorrevano tra i d iversi depositi di munizioni e le trincee di 
V alstag n a , e in questi continui v ia g g i e avven u ta cosa per m e in- 
sp iegab ile , o m eglio  sp iegab ile  solo con un m iracolo.

L a  v ia  detta, per lungo tratto co stegg ia  il Brenta (che —  come 
e noto — corre nel fondo della V alsugan a) e ne segue tutte le 
tortuosita. A l l ’altezza di So lagn a (paese allora sem idistrutto) occor- 
rev a  passare un ponte di barche, perche su ll’altra sponda biso- 
gn a va  riprendere la  strada per portare fino a  b reve  distanza da 
V alstagn a , dove erano le nostre trincee, le munizioni. A gevolm en te 
si com prende, quindi, quanto fosse pericoloso quel percorso e 
quanta attenzione occorresse, in chi gu id ava un’autom obile, per non 
urtare nel fianco della m ontagna da una parte e non precipitare nel 
flume dall’altra. T a le  attenzione d oveva essere decuplicata nelle 
notti senza luna e nel p assagg io  del ponte di barche.

Ebbene, sia  che per natura non so resistere al sonno e in qua- 
lunque circostanza a  una certa ora debbo assolutam ente addormen- 
ta rm i; sia  che per le fatiche enormi cui in quei giorni dolorosi do- 
vevam o assoggettarci, senza possib ility  di riposo ne di sonno, io 
fossi a ll’estrem o lim ite della m ia resistenza flsica, sta il fatto che 
entrato nella V al Su g an a  io cadeva, senza awederm ene, profondamente 
addormentato colla  faccia sul volante del m io autocarro, e mi de- 
stavo soltanto al punto preciso dove dovevo scaricare le m unizioni, 
con l’autocarro ferm o e il motore spento.

10  mi destavo in perfetto stato, senza naturalm ente ricordare ne 
com prendere come avessi potuto, dormendo, com piere tutto quel 
tratto di strada im pervia, irto di svolte e di pericoli di ogni genere.

11 fatto e che cio e avvenuto m olte volte, una quindicina; tutte 
le volte cioe che io ho percorso quella strada, salvo  la prim a che 
la percorsi desto.

T om ato che fui a casa, dopo cessata la guerra, mia sorella mi 
comunico come ogni vo lta che io cam biavo di localita su al fronte, 
essa sognasse il povero papa, m orto, che affannato e sudato, le di- 
c e v a : «p er quel figlio , per quel f ig lio ...». T a le  sogno era sem pre se- 
guito, nel giorno successivo , da una m ia lettera, in cui parteci- 
pavo che avevo  cambiarto di localita. L a  notte della ritirata di Ca- 
poretto il sudore e la pena del povero papa erano molto piu intensi.

E  evidente la correlazione tra il fatto e il sogno, e la conse- 
guente illazione, che l’ influenza spirituale di mio padre mi otteneva 
di s fu gg ire  a ll’ assegnazione in localita piu pericolosa e non d o veva 
essere estranea al fatto della gu ida m iracolosa dell’autocarro durante 
il mio sonno.



PROBLEMI, IPOTESI, CHIARIMENTI

A PROPOSITO DELLO < SPIRITO PICCH UTO RE > Dl H YD ESV1LLB.

Nel numero di setterabre 1929 (p. 424) della presente rivista, il signor 
Umberto Ballesio mi rivolge cortese domanda di schiarimenti intorno al 
caso dello « spirito picchiatore » di Hydesville; caso da me commentato 
nel numero di maggio di questa medesima rivista.

Egli desidera dilucidazioni intorno a due circostanze di fatto; la prima 
delle quali si riferisce alio spirito comunicante, il quale aveva fomito rag- 
guagli veridici intorno alia scena del proprio assassinio e consecutivo sep- 
pellimento della propria salma nella cantina; ma in pari tempo aveva pa- 
lesemente dimostrato d’ ignorare I’altra circostanza della propria salma dis- 
sepolta dopo qualche tempo onde nasconderla dietro un falso muro eretto 
nella cantina stessa. Posto cio, il signor Ballesio si domanda: « Se lo spi
rito dell’ assassinato ha potuto vedere le operazioni per la prima tumula- 
zione della sua salma, perche non avrebbe potuto vedere quelle per la se- 
conda, dato che si e mantenuto presente in quell’ abitazione per parecchio 
tempo, ed ha segnalato la sua presenza nei modi che conosciamo? »•

Naturalmente, si affaccia spontanea al pensiero una prima risposta all’in- 
terrogativo esposto ; ed e che se lo « spirito picchiatore » ignorava il fatto 
della seconda tumulazione, cio significa che non si era trovato presente al- 
lorche 1’assassino I’aveva compiuta; visto che la circostanza delle manife- 
stazioni notturne dello spirito stesso in quella casa, non implica affatto 
ch’egli rimanesse in permanenza sul posto.

Cio stabilito, osservo che quando si tratta di formulare giudizi circa le 
modalita dell’esistenza spirituale, le argomentazioni a priori, anche se ap- 
parentemente tirate a hi di logica, a nulla valgono; giacche solo le inda- 
gini sui fatti possono condurre alia scoperta di qualche spiraglio di luce in 
proposito; vale a dire che nel caso nostro dovremo ricorrere ai processi 
dell’analisi comparata applicati a un numero adeguato d’ incidenti del genere. 
Ora se il signor Ballesio vorra procurarsi il mio recentissimo volumetto in- 
titolalo: « La Crisi della Morte nelle descrizioni dei defunti comunicanti » (1), 
rilevera come tutte le personality spirituali concordino nell’aft'ermare che dopo 
avvenuta la crisi della morte, quasi sempre si trovano in grado di osservare 
quanto si svolge intomo a loro, in quanto rimangono per qualche tempo vin- 
colate all’ambiente in cui vissero. Non piu cost dopo qualche ora, o qualche 
giorno (a seconda dei casi); e cio non solo perche le personality spirituali di- 
sincarnate si allontanano dall’ambiente terreno, ma sopratutto perche il loro 
«corpo eterico» si libera rapidamente dai cfluidi vitali* che ancora lo im-

( 1 )  V e d i a  p a g . 4 8 0 . la  r u b r ic a : c l  L ib r i  •  (n . d . r . ) .
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pregnavano e che conferivano alle personality disincarnate la capacity di scor- 
gere ancora l’ambiente terreno. Inoltre, le personality medesime informano 
che dopo trascorso qualche tempo, non tardano a disinteressarsi totalmente 
delle loro spoglie mortali, e in conseguenza piu non sono consapevoli di cio 
che alle stesse interviene, salvo quando lo vogliano ai loro scopi; nel qual caso 
possono entrare in rapporto con la loro salma mediante un atto di volonta.

Stando le cose in questi termini, dovrebbe inferirsene che nel caso nostro,
10 spirito dell’assassinato ignorando che la propria salma era stata traspor- 
tata altrove; o, in altre parole, non dubitando affatto che la salma stessa 
non si trovasse dov’egli I’aveva vista seppellire, non aveva motivo plausibile 
onde concentrare la volonta sull’ idea delle proprie spoglie mortali, col pro- 
posito increscioso di entrare con esse in rapporto ; dimodoche rimase ignaro 
di quanto era avvenuto, pur trovandosi in rapporto psichico con le medium 
venute ad abitare nella casa del delitto.

Noto che le argomentazioni esposte, potranno indubbiamente risultare 
piu o meno rettificabili, ma in tinea di massima, debbono considerarsi fon- 
date; e cio per la buona ragione che se lo spirito comunicante aveva mi- 
rabilmente fornito i ragguagli necessari alia propria identificazione personate, 
con 1'aggiunta del nome dell’assassino, errando unicamente nel particolare 
in esame, deve per forza riconoscersi che una spiegazione di quest’ultimo 
fatto ha da esistere; e siccome tale spiegazione non potrebbero fomirla le 
ipotesi naturalistiche, in quanto 1 'err ore in questione le neutralizza edesclude 
in massa (come ho dimostrato nel mio commento), si e tratti necessaria- 
mente a far capo all’ ipotesi spiritica, quale all’unica capace di spiegare 
complessivamente i fatti; nel qual caso 1’errore in cui cadde lo spirito co* 
municante viene a spiegarsi molto pianamente con le ragioni esposte, le 
quali concordano con quanto affermano le personality dei defunti sulle mo* 
dalita dell’esistenza spirituale, mentre appariscono Iogiche e naturali al cri- 
terio della ragione.

Queste ultime considerazioni mi riconducono alia seconda obbiezione 
rivoltami dal mio cortese interrogante. Egli scrive: « Se, come in genere 
si sostiene dagli spiritualisti, il caso occorso alle sorelle Fox ha dato origine 
alia rinascita ed al nuovo indirizzo preso dagli studi e dalle ricerche psichi- 
che, non sarebbe stato preferibile e di maggior valore una dimostrazione 
completa del fatto criminoso avvenuto con il rinvenimento dei resti mortali?*.

Ecco : In primo luogo, osservo che * la dimostrazione completa del fatto 
criminoso * puo considerarsi ugualmente raggiunta anche se la vittima siasi 
limitata a indicare il luogo in cui venne tumulata la prima volta; giacch£ 
e palese che con cio la concatenazione dei dati necessari a identificarla, 
puo considerarsi ugualmente esauriente. In secondo luogo, osservo che cost 
argomentando, il signor Ballesio dimostra di aver perduto totalmente di vista
11 gran fatto che il caso in questione assurge a un valore eccezionale di 
prova inoppugnabile d’identificazione spiritica proprio in conseguema del- 
Verrore in cui cadde I ’entita comunicante; visto che in base a tale errore 
prowidenziale si perviene ad escludere in modo risolutivo le due uniche 
ipotesi naturalistiche formulabili onde spiegare i fatti all’ infuori della tesi 
spiritica; giacche e ovvio che se si fosse trattato di « visione attraverso i 
corpi opachi » (telestesia), allora la medium non avrebbe dovuto sbagliare',
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e se si fosse trattato di < lettura a distanza nella subcoscienza dell’assas- 
sino » (chiaroveggenza telepatica), allora la medium avrebbe dovuto carpire 
i l  suo segrcto a quest’ultimo.

Per converso, qualora lo spirito comunicante avesse indicato il luogo 
preciso della seconda tumulazione — come si augura il signor Ballesio nel 
presunto interesse della tesi spiritica — il caso sarebbe d ’un colpo dive- 
nuto vulnerabilissimo, in quanto per gli oppositori si sarebbe dileguato il 
formidabile ostacolo che loro inibiva di tutto affastellare sul conto delle fa- 
colta telestesiche e chiaroveggenti dei mediums, come e loro costume di 
fare. Ne deriva che e proprio in virtu di questo errore provvidenziale — 
forse deliberatamente predisposto da entita spirituali superiori — .che nei 
commenti al caso in discorso, io fui messo in grado di lanciare un < car* 
tello di sfida » a tutti gli oppositori, invitandoli cavallerescamente ad esco- 
gitare un’ipotesi naturalistica capace d’ interpretare il caso in questione in 
ogni sua modalita d i estrinsecazione; impresa letteralmente disperata, e cio 
ripeto, in virtu dell’ errore in cui cadde la personality comunicante.

Al qual proposito, noto la circostanza curiosa del mio cortese interro- 
gante al quale e sfuggito il significato teorico enorme dell’errore in que
stione; e cio malgrado ch’ io mi sia diffuso lungamente a commentarlo nella 
Iusinga di porne in grande evidenza il valore incomparabile in favore del- 
1’ interpretazione spiritica dei fatti. Affermo pertanto ancora una volta che 
nel caso dello « spirito picchiatore di Hydesville », la dimostrazione scien- 
tifica della sua genesi estrinseca o spiritica, e raggiunla sulla base dei'fatti 
e in conseguenza appare teoricamente risolutiva. Non importa se gli opposi
tori faranno le Ante di non comprendere : i  proprio cost, e i fatti sono fatti, 
vale a dire che finiscono sempre per aflermarsi ed imporsi a dispetto del 
misoneismo umano, tenacemente radicato nei dotti, quanto negli indotti.

E rnesto Bozzano.

PER UNA L1EVE RETTIFICA.
Il prof. Rudolf Lambert mi scrive per informarmi che a proposito di 

quanto dissi al riguardo del suo libro sui « Fenomeni d ’ Infestazione », io 
« ho bensi il diritto di affermare ch’egli deve molto al mio libro sul me- 
desimo argomento, ma che non ho il diritto di dire che non mi nomina rnai ».

Siccome non ebbi mai occasione di leggere il suo libro, ricorsi per in- 
formazioni a un amico di Germania, il quale me ne scrive in questi termini:

« Il professore Lambert cita abbastanza sovente il vostro nome, ma 
omette di far rilevare che il suo libro non e — in fondo — che un rias- 
sunto del vostro sul medesimo argomento; riassunto libero, ed anche ben 
fatto, ma in sostanza, un semplice riassunto del vostro; mentre le di lui 
argomentazioni — specialmente quelle conclusionali — rassomigliano in 
guisa sorprendente alle vostre ; e questo egli non lo dice ».

Da quanto esposto, si apprende che se le mie affermazioni erano in 
piccola parte inesatte, rimane inalterata l’essenza delle medesime. Infatti 
che cosa d’altro puo richiedersi per accusare un autore di plagio ?

E rnesto Bozzano.
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(A  cura d i Em ilio Servadio).

Le conferenze aU’ “ lnstitut Metapsychlque International,, nel 1929.

11 fascicolo di luglio-agosto della « Revue Metapsychique » reca in ex
it nso le conferenze tenute all’ I. M. I. nel corso di quest’anno.

Si tratta, come sempre, di studi rigorosamente vagliati e tutti, in un 
modo o nell’altro, assai importanti. Notiamo in particolare 1’ esposizione del 
Warcollier su « La telepatia e i suoi rapporti col subcosciente e con l’ inco- 
sciente », nella quale si rendono note alcune interessanti metapercezioni di 
immagini « marginali » (subcoscienti, mal percepite, obliate da poco) e si 
dimostra come la tecnica della telepatia sperimentale debba non soltanto 
fondarsi sulla trasmissione cosciente, ma altresi tener conto dei processi li- 
minali e subliminali della coscienza. In questa stessa rivista abbiamo espo- 
sto il « nuovo metodo di controllo elettrico» di cui riferisce il Price. Ri- 
cordiamo ancora I’esauriente trattazione del Dr. Desoille sugli squilibri men
tal i cui puo condurre la pratica delle scienze occulte (corredata di nume- 
rosi esempi pratici) e quel la del Dr. Thooris sui recenti studi di Pavloflf 
circa l’ ipnosi e il suo meccanismo d’ inibizione. Quest’ultima va ricollegata 
al vasto movimento che tende a « riabilitare » l’ ipnotismo di fronte alle cri- 
tiche demolitrici di Babinski, Delmas, Boll e seguaci.

Le manifestazionl dl Mantes.

Mentre il « Bulletin du Conseil de Recherches Metapsychiques de Bel
gique » pubblica nel numero di ottobre un resoconto di nuove straordinarie 
manifestazioni che si sarebbero prodotte nel ben noto « Centre spirite 
de Mantes-sur-Seine » (fantasrai interi, telecinesi, ecc.), la rivista « Psychica* 
del 15 settembre reca un lungo articolo del Dr. V. Belin dal quale e le- 
cito trarre conclusioni fortemente dubitative. Dopo le dichiarazioni del 
Quartier e del Masson, i quali nel giugno 1928 aftermarono trattarsi di 
frode pura e semplice, il dr. Belin aveva proposto al gruppo di Mantes di 
sottoporre i fenomeni ad una Commissione mista, composta da uno stu- 
dioso indipendente, da uno spiritista convinto della veridicit<i delle mani
festazioni, e da un altro spiritista contrario. Lunghe tergiversazioni furono 
opposte dal gruppo; in un primo tempo si subordino I’ accettazione della 
commissione all’ assenso dello « spirito-guida >-; poi si dichiaro, a nome di 
questo, che le sedute di controllo si sarebbero tenute solo dopo l'esito di 
una causa intentata dal gruppo contro i suoi denigratori. Osserva il Belin
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che questo vero e proprio rifiuto <si nasconde ormai soltanto dietro l’ idea 
altamente paradossale che fa preferire l’opinione di magi strati, naturalmente 
poco addentro nelle question) metapsichiche, a quella di una commissione 
competente, disposta a controllare a lungo e razionalmente, e che potrebbe 
precisamente portare ai giudici degli argomenti validi ». La conclusione del 
Belin e dunque di nuovo nettamente contraria. Sari interessante seguire, ad 
ogni modo, gli ulteriori sviluppi della questione.

Pro e contro Vallantine.

La rivista « Light » ha pubblicato una serie di articoli di H. D. Bra
dley sulle sedute di Valiantine in Italia. Da essi (21, 28 settembre, 5, 12 
ottobre) appare delinearsi una nuova gravissima controversia tra gli spe- 
rimentatori di Genova e il gruppo inglese: controversia sulia quale non e 
dato assolutamente di pronunciarsi prima di avere tutti gli element! sott’oc- 
chio. Diremo soltanto che il Bradley fa una nuova, appassionata difesa del 
Valiantine, a somiglianza di quanto g ii fece, nella stessa rivista, a propo- 
sito delle sedute di Berlino (numeri del 27 luglio e del 3, 10, 17 , 24 agosto).

Le conclusioni del Bradley relativamente alle sedute berlinesi sono state 
riassunte nel n. 8 della nostra rivista (p. 378 seg.). Esse furono, come si 
ricordera, del tutto opposte a quelle degli altri sperimentatori, e questi 
assumono oggi decisamente la controffensiva.

Il dr. Kroner, dopo il rifiuto oppostogli dalla « Society for Psychical Re
search » inglese di pubblicare un suo memoriale sulle sedute in questione, 
ha scritto nel numero di ottobre della < Zeitschrift fur Parapsychologie » 
un lungo articolo, intitolato senz’altro * Lo smascheramento di Valiantine », 
chesolievera indubbiamente una nuova serie direpliche e dicontrorepliche. In 
questo egli accusa anzitutto il Bradley di « credulita acritica», deplora la 
assenza di controlli, asserendo esser la prima volta in Germania che un 
medium rifiuti di farsi controllare di fronte a un circolo di persone serie. 
Passa quindi all’ analisi sistematica delle supposte « frodi » del Valiantine, 
le quali sarebbero consistite nell’ imitazione di movimenti telecinetici delle 
trombe, nella falsificazione (evidentissima secondo il K .) di varie delle 
< voci *, aggravata dalla circostanza dell’accento inglese delle entita che 
parlarono in tedesco (poche parole convenzionali, secondo il K . j ; in tocea- 
menti svariati che avrebbero dovuto passare per sopianonnali, in soffi freddi 
prodotti naturalmente, ecc. Il K . dichiara che un vero e proprio « coup de 
theatre > era stato preordinato per l’ultima seduta, ma che il medium, evi- 
dentemente messo in sospetto, aveva fatto si che questa risultasse del tutto 
negativa.

All’articolo del Kroner fa seguito una relazione della moglie di lui, la 
quale asserisce tra l’ altro di aver constatato «con assoluta sicurezza » che il 
Valiantine parlava dentro una delle trombe. « Potevo individuare I’origine 
della voce come proveniente dalla sua bocca, distante circa un metro da dove 
la voce stessa era udibile dagli astanti ».

La signora von Dirksen, in casa della quale si svolsero le sedute, pub- 
blica anch’essa una relazione nella quale conferma le accuse gia riferite, e si 
sofferma in particolare sulle sedute avute da lei sola col V. Nella prima, che
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ebbe luogo nell’oscuriti, fu possibile alia signora intravedere alia luce di una 
fessura della porta il movimento fraudolento della tromba e constatare che 
la pretesa voce del proprio marito defunto (esprimentesi in inglese dopoche 
il V. aveva appreso che il D. aveva conosciuto questa lingua) era palese- 
mente imitata; nelle due altre (in luce) il medium avvicino la bocca della 
tromba al capo della signora v. D. (cosicche ella non poteva osservare il 
volto del V.), e in tali condizioni si produssero raschiamenti e crepitii fa- 
cilmente imitabili (scrive la sig.ra v. D.) con le labbra e con le dita raccolte 
intorno alia tromba. Anche la conclusione della sig.ra v. D. e quindi cate- 
goricamente negativa.

Sara opportuno attendere il seguito delle relazioni, annunciato dal la 
«Z. f. P. », per esprimere un giudizio fondato; ma gia fin d’ora si puo os
servare, pur facendo ogni riserva circa gli ulteriori sviluppi che potri assu- 
mere la controversia, come alcuni sperimentatori, e in particolar modo certi 
studiosi tedeschi, abbiano un po’ troppo la tendenza a ritenere nulle tutte 
le esperienze compiute prima di quelle alle quali essi hanno potuto pren- 
dere parte. £  arduo pensare che cinque sedute, anche scadenti, anche (vo- 
gliamo ammetterlo per un momento) sospette, possano infirmare sei anni di 
continue osservazioni compiute col Valiantine un po’ dappertutto e con 
esito favorevole.

Troppi esempi si sono dati, in ricerca psichica, di affrettati «smasche- 
ramenti >, ritenuti poi in un secondo tempo o infondati, o episodici di 
quel complesso problema che e sempre una medianita, perche si possano 
senz’altro accettare le conclusioni del Kroner. Ma anche su questo argo- 
mento ci sari senza dubbio da ritomare.

I fenomeni d’infestazione di Charlottenburg.
Nello stesso numero di ottobre della < Zeitschrift fur Parapsychologie » 

il dr. Silnner, direttore della rivista stessa, si occupa diffusamente dei feno
meni d’ infestazione della Tauroggenerstrasse, Charlottenburg, che interessa- 
rono anche la stampa quotidiana. Si tratta di spostamenti e rotture di og- 
getti, di colpi battuti, di rumori di natura ed intensity varie, verificatisi a 
piu riprese in casa del sig. Albert Regulski, con la presumibile medianita 
della undicenne figlia di lui, Lucie. I fenomeni sono da riconnettersi alia 
morte di uno zio della bimba, ed in lui la medium ed i suoi famigliari rav- 
visano 1’ » entita» provocatrice. Il Silnner ha compiuto un’anamnesi ac- 
curatissima del caso, accertando anzitutto la perfetta veridicita e spontaneita 
delle manifestazioni, e riscontrando poi come queste non siano eccezionali, 
tra i parenti dei Regulski, bensi rappresentino un caso particolare, se pur 
notevolissimo, di una generica * disposizione medianica > famigliare. Sotto 
gli occhi del Siinner, e con ogni controllo, si svolse a piu riprese il feno- 
meno della « danza » di un simulacra di scimmietta appesa sopra il letto 
della bimba, quello del fremito incoercibile del letto medesimo, quello dei 
colpi battuti e dei rumori nelle pareti della stanza. Ma la manifestazione 
piu interessante tu indubbiamente quella, ottenuta per ben due volte, della 
« scrittura diretta » sopra una lavagna recata dal Silnner e posta sotto il letto 
della piccola medium.

Esclusa ogni possibility di frode (esclusione che tutto il complesso dei
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particolari inerenti ai van fenomeni, I’ eta della medium, le caratteristiche 
personali dei famigliari rendono inoppugnabile) si ottenne la prima volta un 
segno a forma di croce di S. Andrea, la seconda volta una specie di H maiu- 
scola mat disegnata (e da notare che il nome del defunto zio di Lucie e 
Hans). II fenomeno avvenne, oltre che alia presenza del Stinner, davanti 
alia commissione di controllo nominata dalla cSocieti medica di Berlino 
per la ricerca psichica» il 7 marzo di quest’anno. Altri fenomeni avven* 
nero, sempre in relazione alia morte dell’ Hans Regulski, a Berlino in casa 
della vedova di lui, a Lichtenberg in casa di una sua cugina, e a Chariot* 
tenburg nell’abitazione di una sorella della signora R. In merito a questi, 
il Sunner riferisce i racconti che gli furono fatti dalle rispettive persone, e 
conclude augurandosi che la medianiti indiscutibile della piccola Lucie possa 
venir meglio studiata in seguito, quando la sua costituzione, oggi non troppo 
robusta, possa consentirlo. Le manifestazioni di Charlottenburg sono co* 
munque sin d’ora ascrivibili tra quelle meglio studiate e documentate del 
genere infestatorio.

Freudlsmo e Metapsichfca.

E il titolo di un breve scritto di Rene Sudre, pubblicato nel numero di 
agosto della rivista « Psychic Research*, organo della Society americana di 
ricerche psichiche. Il tema, come ognun sa, ha interessato parecchi cul- 
tori della nostra ricerca: tra gli altri il Mackenzie, il Silberer e, piu recen* 
temente, la contessa Wassilko che tenth un esarae psicoanalitico completo 
della medium Eleonora Zugun, ottendo risultati notevoli. E fuor di dubbio 
che vi siano, come osserva il Sudre, svariati punti di contatto fra i due or- 
dini di stud?, specialmente se si pensi che il Freudismo e soprattutto una 
teoria del subcosciente, che il contenuto sessuale di certe manifestazioni 
medianiche e stato osservato anche da sperimentatori non psicoanalisti.che 
i fenomeni piu salienti della medianita si riscontrano nei momenti critici 
della vita sessuale (puberta, menopausa), ecc. Dalle osservazioni della Was* 
silko su Eleonora Zugun risulterebbe, ad esempio, che i fenomeni media- 
nici a carattere « punitivo » (morsi, unghiate, ecc.) attribuiti dalla giovane 
medium a Dracu (personality fittizia rappresentante il diavolo) hanno la loro 
origine nella repressione di un affetto illecito nei confronti del padre e ne 
costituiscono, per cost dire, la sanzione paranormale. Dove pero metapsi- 
chica e psicoanalisi non vanno piu d’accordo, scrive il Sudre, e nella teoria 
generale del sogno, in cui it Freud ravvisa come e noto una realizzazione 
di desideri latenti: definizione nella quale evidentemente non puo trovar 
posto la metagnomia onirica in alcuna sua forma. Cost pure, parecchi casi 
di personificazione medianica non possono affatto esser ricondotti a desi- 
der? infantili repressi e manifestantisi per altra via. Conclude il Sudre di- 
cendo che la psicoanalisi non gli e stata sin qui di alcun aiuto nello studio 
dei problemi metapsichici, e che tra Freudismo e metapsichica i punti in 
comune sono, in sostanza, assai pochi. Secondo noi, questa conclusione pecca 
per1 difetto, e solo sarebbe giustificabile se il Sudre avesse applicato con lar- 
ghezza, e senza successo, i metodi psicoanalitici alio studio della medianita.

E m il io  S e r v a d io .
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Don Bosco, V. Hugo e l'lmmortallti dell’anlma.

In un articolo Don Bosco e Victor Hugo, a firma F. Cesarini, pubbli- 
cato ne La Scena Illustrata del 15 aprile scorso, si legge che un giorno del 
1883 un distinto vecchio si reco, senza dire il suo nome, da Don Bosco 
che trovavasi in quei giomi a Parigi. II vecchio era V. Hugo al quale Don 
Bosco chiese: Credete nella vita futura  ? L ’articolista afferma che € Hugo 
non sapeva la propria opinione su tale argoraento » e continua narrando che 
qualche giorno dopo il poeta torno da Don Bosco e gli disse: « Io non 
sono piu l’uomo di prima: credo nell’ immortalita dell’ anima e nell’esistenza 
di D io *. Sarebbe opportuno conoscere la fonte di tale colloquio, perche, 
almeno nei termini in cui esso ci e presentato, risulta smentito da tutta la 
vita e l’opera di Victor Hugo. Non solo il poeta della Ltgende des Steeles 
credette nell’ immortaliti dell’anima, ma addirittura sostenne e difese la pos
sibility delle comunicazioni coi defunti e restano famose, negli annali della 
nostra Ricerca, le sedute medianiche di Guernesey, delle quali fu segretario 
e relatore lo stesso Hugo.

X .
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E. Bozzano: La crisi della morte nelle descrlzloni del defunti co- 
municanti (i).
E una nuova monografia, nella quale Ernesto Bozzano, analizza, col 

metodo comparative, una raccolta di « comunicazioni » medianiche sul tema 
indicato dal tiiolo. Ci limitiamo oggi ad annunciarla, ripromettendoci di par* 
lame adeguatamente nel prossimo fascicolo, data la suggestiviti e l’ impor- 
tanza delle questioni sollevate, con questo suo libro, dal dotto e infatica- 
bile studioso. A. Bruers.

Paul SQnner: Die Psychometrlsche Begabung der Frau Lotte Plaat, 
nebst Beltragen zur Frage der Psychometrie ( 2 ) .

Nel fascicolo di maggio della nostra rivista e stato pubblicato un cenno 
sulle interessantissime esperienze di psicometria compiute, col concorso della 
signora Lotte Plaat, dal dott. Siinner, direttore della < Zeitschrift filr Pa- 
rapsychologie ». Lo stesso Siinner ha raccolto ora in volume i resoconti di 
quelle esperienze, aggiungendovi nuovi protocolli di sedute e completando 
le relazioni con van articoli di persone che sperimentarono con la signora 
Plaat, e con quattro studt sul problema generate della psicometria. Non e 
possibile riassumere, anche brevemente, le singole trattazioni. Ci limitiamo 
quindi a segnalare, come aventi speciale importanza, gli scritti del dottor
F. Krauss in merito alle esperienze psicometriche compiute con rainerali o 
composti chimici, del dott. Bergmann sulla psicometria in generate, del 
prof. J .  Kasnacich sopra un’ ipotesi interpretativa del fenomeno (che si ri- 
collega alle piu recenti vedute della fisica sulla costituzione della materia). 
E notevole, come ricorda il Siinner nella prefazione, che le straordinarie 
facoltA della signora Plaat siano state piu volte applicate, e con successo, 
in questioni legali e criminologiche.

II carattere scientifico della trattazione, che unisce l ’esemplificazione 
sperimentale e l’anamnesi dei casi singoli all’esame teoretico di una tra le 
piu tipiche forme di chiaroveggenza, rende la lettura di questo volume in
dispensable a chiunque si occupi di metapsichica soggettiva.
-------------------  E . S e r v a d io .

(1) Napoli, Ed « Mondo Occulto » 1929. L . 8.
(2) Leipzig, Oswald Mutze 1929, M. 4.
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I  due libri di H. D ennis B ra d ley  sulle proprie esperienze di 
« voce diretta », ebbero un’im m ensa diffusione nel mondo, con la 
conseguenza di provocare dovunque, nei circoli sperim entali pri- 
vati, dei tentativi onde pervenire a  ottenere m anifestazioni ana- 
lo g h e ; cio che condusse alia  scoperta ed alio  sviluppo di nuovi 
m ediums a « voce diretta », di cui si com inciano a  pubblicare le 
relazioni nelle riv iste  e nei libri. E  siccom e nelle m odalita con cui 
si estrinsecano i fenomeni in questione si rinviene sem pre qualcbe 
cosa di nuovo, di diverso, di teoricam ente notevole, ne deriva  che 
l’analisi com parata di siffatte relazioni appare som m am ente inte- 
ressante ed istruttiva.

Dopo il libro notevolissim o di M r. C live  Chapmann sulle pro
prie esperienze in piena luce, con la m edianita della propria ni- 
pote, ecco un’altra serie di esperienze a « voce diretta », svoltesi 
a D ayton, Ohio (Stati U niti), nel circolo fam igliare  del relatore, 
con la m edianita della propria m oglfe, nonche di un altro medium 
privato  di sua conoscenza.

II libro s ’ in tito la : « D oes D eath end A ll  ? —  T h e Indipendent 
V o ice  in the H om e », b y  Jo h n  R em m ers. —  (Con la  m orte tutto 
finisce? — Esperienze di « voce diretta » in fam iglia). C io che 
l’ autore ha da dire in favore delPipotesi sp iritica  non & che la  
ripetizione di argom entazioni assai n ote; dim odoche il libro non 
apporta nulla di nuovo in tal senso, sa lvo  i due capitoli in cui 
eg li riferisce le risultanze delle proprie esperienze in fam iglia, con 
notevolissim i episodi di « voce diretta ».

N elle  istruzioni da lui im partite a chi si propone di con seguire  
il m edesim o scopo, istruzioni desunte dalle m odalita con cui la

ESPERIENZE DI “ VOCE DIRETTA
AGLI STATI UNITI
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m edianita per 1e « voci » erasi sv ilu ppata nella propria consorte, 
si contengono particolari nuovi e interessanti. E g li  sc riv e :

Allorche due persone esperimentano da sole col proposito di ottenere 
manifestazioni di « voce diretta*, il tavolino puo anche eliminarsi, e la 
« tromba acustica » puo collocarsi distesa fra le mani.a palme aperte, delle 
due persone. Siccome in circostanze simili, i « fluidi » e 1’ « energia » ri- 
sultano molto minori di quando si esperimenta in gruppo, tali disposizioni 
preliminari rendono piu facile il compito agli « spiriti guida ». Non appena 
uno degli sperimentatori comincia a provare un senso di sonnolenza irre
sistible, sintomo palese dello iniziarsi in lui di una condizione di < trance », 
allora e giovevole che l’altro sperimentatore abbandoni la « tromba*, col- 
locandola in posizione orizzontale nelle palme aperte, posate sulle ginoc- 
chia, di chi si rivela fornito di faculty medianiche. In tali circostanze, il 
primo indizio di avanzamento verso la mcta bramata consistent in una sen- 
sazione caratteristica di softocazione localizzata nella regione della laringe 
del medium, combinata all’ impressione di un alcunche, il quale emana dalla 
sua bocca. Seguira I’emissione automatica di suoni, oppure di mod delle 
labbra, con tentativi di articolare parola ; e tutto questo, ripeto, indipen- 
dentementc dalla volonta della persona sensitiva. Furono questi i processi 
automatici che precedettero il fenomeno della « voce diretta » nel caso no
stro, i quali si trasformavano qualche volta in uno stato di ■« trance » pro- 
fonda, durante la quale si manifestavano gli ♦  spiriti-guida > al fine d’im- 
partire istruzioni riferentisi alio sviluppo della incipiente medianita. Allorche 
si sara pervenuti a questo stadio evolutivo, si osserveranno presumibilmente 
i primi movimenti spontanei della « tromba acustica » ; movimenti lievi, che 
andranno gradatamente intensificandosi ad ogni seduta, per divenire qualche 
volta violenti; cio fino a quando I’entita operante non pervenga a control- 
lare e disciplinare l’energia esteriorata. Nel qual caso la tromba si levitera, 
muovendosi in aria indipendentemente dal medium. Seguiranno i primi ten
tativi di < voce diretta*, i quali s'inizieranno con dei soffiamenti attraverso 
la tromba, seguiti da sibiii piu o meno acuti; tutte manifestazioni che de- 
notano l’entrata in funzione dell’.energia specializzata per le « voci dirette »; 
sebbene cio dcnoti altresi che l'energia esteriorata non risulta ancora suffi- 
cieute a trasmettere, o a generare la « voce » degli spiriti comunicanti. Si 
succederanno tentativi su tentativi, e si vedra la tromba precipitare al suolo 
volta su volta, per improvviso esaurimento della forza disponibile. Sul prin- 
cipio, quando qualche personalita di defunto perverra faticosamente ad ar
ticolare parola, fara d’uopo aiutarla iniziando subito una conversazione ani- 
mata con la medesima. Pervenuti a questo punto, le • voci » si sviluppe- 
ranno gradatamente in volume e chiarezza, fino a divenire perfettamente 
naturali; e allora si assistera ben sovente al fenomeno di una personalita 
di defunto, la quale s’impossessa della « tromba » e inizia un discorso che 
puo durare anche dieci minuti o piu. Io ebbi pure ad ascoltare un duetto 
cantato mirabilmente con voci di tenore e soprano; ma le manifestazioni 
che inaggiormente interessano sono le conversazioni tra la medium e g li 
spiriti comunicanti, giacche per colui che ascolta ed osserva, tali circostanze, 
combinate alia natura medesima delle conversazioni, risultano di per se
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stesse prove risolutive valevoli ad escludere le ipotesi della < lettura del 
pensiero » e delle « personificazioni subcoscienti ». Proprio l’ altra sera, in 
cui mi trovavo a sperimentare da solo con mia moglie, una personalita di 
defunto converso lungamente con me, mentre mia moglie cantava un inno 
a mezza voce.

N el brano citato si contiene una descrizione segu itata e ple- 
naria intorno alle  m odalita con cui si v a  svo lgen do una m edianita 
a  « voce diretta » ; il che riuscira  proficuo a  chiunque im prenda 
espenm enti nel m edesim o senso, per quanto g io v i tenere presente 
che non si danno e non si possono dare due m ediums, i quali sv i- 
luppino le loro facolta supernorm ali con identiche m odalita, in 
quanto & o vv io  che ciascuno di essi, a  seconda delle idiosincrasie 
speciali al proprio tem peram ento, e in rapporto all’en erg ia  este- 
riorabile  di cui dispone il proprio organism o, dovra trovarsi di 
fronte a difficolta piu o meno d iverse  da superare. N el caso citato 
e  m eritevole di segnalazione la circostanza della  medium, la quale 
p ro vava all’ inizio < una sensazione caratteristica di soffocazione 
localizzata nella regione della laringe, com binata a ll ’ im pressione di 
un alcunche, il quale fuoriusciva dalla sua bocca », tutti sintomi 
altam ente eloquenti nel senso della dim ostrazione che il fenomeno 
delle « voci dirette » si estrinseca —  di rego la  —  previa  esterio- 
razione di « fluidi » e di « en erg ia  » detratti in modo particolare 
a ll’ apparecchio vocale del medium, « fluidi » ed « energia » che si 
concretizzano talvo lta  in una laringe piu o meno m aterializzata, 
della  quale si servono le personality cornunicanti onde parlare nella 
trom ba, e sopratutto onde fare a meno della  trom ba.

E cco  un episodio tratto dal libro  in esam e, nel quale l’autore 
pote osservare il fenomeno. M r. R em m ers s c r iv e :

f :
t

Per le manifestazioni delle « voci indipendenti » l’energia psichica de* 
tratta dagli organismi umani abbisogna di venire manipolata in modo par
ticolare dalle personality medianiche. I componenti il gruppo forniscono 
l’energia, ma le personality operand ne guidano il corso, dirigendola nel- 
I’organismo del medium, che funge da stazione ricettatrice, dove la tonalita 
vibratoria della medesima viene regolarizzata e armonizzata, per indi este- 
riorarla nuovamente non appena la sua tonality vibratoria si accordi con le 
possibility percettive dei sensi umani. Allora l’energia, trasformata in so- 
stanza ectoplasmica, viene condensata attorno all’orifizio boccale della 
tromba acustica, che ne rimane interamente avviluppata. Ed e nell’ interno 
di tale involucre ecloplasmico che I’entita comunicante perviene ad armo- 
nizzare le proprie vibrazioni eteriche con quelle ectoplasmiche, rendendo 
possibile I’ emissione di suoni vocali percepibili ad orecchie umane... In una 
circostanza memorabile mi fu possibile scorgere la massa ectoplasmica — o
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energia psichica condensata — che awiluppava I’orifizio boccale della tromba 
acustica durante le manifestazioni di « voce diretta ». Tale incidente oc- 
corse nei primi tempi delle mie personali investigazioni, allorche sperimen- 
tavo con un potente medium privato, amico mio.

Era una fredda giornata invernale, ed io col medium entrammo nella 
camera adibita alle sedute avvertendo che la temperatura dell’ambiente era 
piuttosto rigida. Si trattava di una seduta improvvisata, ed io non avevo 
preso disposizioni per il riscaldamento dell’ambiente, al quale non arriva- 
vano le diramazioni della grande stufa centrale. Nondimeno, ivi si trovava 
una stufa ordinaria a carbone, che trovammo accesa, ma con pochissimo 
fuoco. II medium carico la stufa di carbone, ed aperse interamente la val- 
vola di ventilazione; quindi sedemmo a circa quattro piedi dal fuoco, col- 
locaniio la tromba, in posizione verticale, nel mezzo a noi. Presso l’orlo 
dcH’ imbuto di quest’ultima era fissata una ciambella di vetro, piena di un’ in- 
fusione fosforica, la quale brillava nell’oscurita; e cio alio scopo di osser- 
vare nelle tenebre i movimenti della tromba. Trascorso breve tempo — forse 
dieci minuti — s’ iniziarono le manifestazioni. La tromba si elevo in aria, 
passu al di sopra delle nostre teste, e volteggio qua e la per la camera. Nel 
frattempo, la valvola di ventilazione della stufa, interamente aperta, aveva 
attizzato i carboni, che ardevano in piena efficienza, illuminando la camera 
in guisa piu che sufficiente onde seguire le deambulazioni della tromba so* 
spesa in aria. Nel medesimo tempo, io scorgevo distintamente il corpo del 
medium sdraiato all'indietro sul seggiolone. Era una situazione unica, quanto 
inattesa ; per cui tanto io che il medium seguitavamo con sorprcsa e di- 
letto i movimenti della tromba sospesa nel vuoto. Rimase cost levitata per 
un periodo di forse cinque minuti, senza che ne scaturissero voci. .Allora 
chiesi se la tromba potesse trasportarsi piu vicina alia luminosita irradiata 
dal focolare. Senza esitare un istante, la tromba si porto di scatto, vicina 
al fuoco, a noi di fronte; ivi rimanendo quasi immobile. Per tal guisa ci 
si offerse I’occasione eccezionale di osservare che I’ imboccatura della tromba 
era avvolta da sostanza ectoplasmica. E  cio che maggiormente interessava, 
era la circostanza che quell’ involucro ectoplasmico pareva solido; per quanto 
apparisse altresi trasparente, ma non troppo, giacche la luminosita irradiata 
dal fuoco lo traversava in guisa appena sensibile. Ne derivava che si era 
posti in grado di apprezzame le dimensioni, le quali, a un di presso, si 
estendevano di sei pollici al disopra, al disotto ed ai lati della tromba. Non 
pervenimmo a scorgere la mano materializzata che doveva tenere la tromba; 
mano che presumibilmente formava un tutto con 1’ectoplasma che avvilup- 
pava la tromba; il quale poteva paragonarsi a folta nebbia o fumo. La 
tromba rimase in posizione per una ventina di « secondi », e poi ricadde 
al suolo, restando visibilissima, ma priva del rivestimento ectoplasmico. 
Note che io sedevo piu prossimo al fuoco del medium; quindi vicinissimo 
alia tromba, cd avrei scorto immediatamente ogni movimento che il medium 
avesse fatto onde avvicinarsi ad cssa. Siccome la ghisa della stufa comin- 
ciava ad arroventarsi, io chiusi in parte la valvola di ventilazione. Quindi 
presi la tromba, l’esaminai attentamente, per poi ricollocarla tra me ed il 
medium. Intanto il fatto di aver chiuso in parte la valvola della stufa, ebbe 
per conseguenza di ridurre rapidamente 1’ irradiazione luminosa del fuoco,
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ed a misura che la camera s’ immergeva nelle tenebre, la tromba si agitava 
ed animava; e fini per elevarsi nuovamente in aria, iniziandosi subito le 
manifestazioni delle « voci dirette ». Otto personalita di defunti, l’una dopo 
l’altra, conversarono lungamente cun noi; tra le quali. mio figlio. Egli mi 
disse che in quel la sera essi disponevano di una insolita quantita di energia 
psichica; dimodoche ne avevano approfittato per farmi osservare in luce 
sufficiente l’ ectoplasma che awolgeva la tromba. Questa seduta rimase tra 
le migliori cui ebbi ad assistere, specialmente per it numero di entita ma- 
nifestatesi.

L ’ incidente esposto e interessante in quanto conferm a cio che 
altri sperim entatori, prim a del R em m ers, avevano osservato  a  loro 
volta, ed anche fotografato .

Infatti e noto come nelle ormai celebri esperienze del dottor 
Crandon a Boston, con la m edianita della propria consorte —  M rs. 
M argery  — si pervenne ripetutam ente a fotografare la m assa ecto- 
p lasm ica di cui si se rv iv a  la personalita m edianica « W alter » per 
conversare coi presenti, m assa ectoplasm ica che appare in form a 
di un abbozzo di laringe. G io ve ra  ch’ io riferisca in proposito g li 
appunti stenografici presi durante l’estrinsecarsi di uno di tali fe- 
nom eni:

(Seduta del 25 luglio 1925, ore 9,23). — Si fa la luce rossa perqualche 
« secondo ». e si scorge una massa bianca sopra la spalla destra della me
dium. 11 dottor Crandon e Mrs. Bird dicono di avere osservato un fila- 
mento che connetteva quella massa ectoplasmica all’orecchio destro della 
medium. * Walter » (lo « spirito-guida ») conferma il fatto, e ordina di fare 
nuovamente la luce rossa per due « secondi », affinche tutti possano vedere 
quel filamento. Appena si rifa la luce, tutti lo scorgono. Crandon< e R i
chardson osservano che quella massa rassomiglia a una trachea. Si rinnova 
la luce rossa per « due secondi ». La signora Bird dice che il cordone le 
apparve come sfilacciato, e il signor Bird aggiunge che gli apparve come 
attorcigliato. Tutti hunno visto il cordone. Da notare che a proposito della 
prima osservazione di quella massa ectoplasmica, « Walter » aveva spiegato 
che si trattava della materializzazione dell’apparecchio di cui egli si serviva 
per parlare. Infatti quell’ ammasso ectoplasmico appariva lungo e stretto, e 
suggeriva una laringe, o un piccolo megafono, o qualche cosa di simile. 
Era posato sulla spalla destra della medium, in senso trasversale, e dai due 
capi del medesimo partivano due cordoni che si ricongiungevano sotto l’o- 
recchio. Tra essi, il cordone anteriore era di gran lunga il piu grosso. 
{Psychic Science, 1928, p. 107).

L a  riv ista  citata pubblica nel testo due m agnifiche fototipie del 
fenomeno, nell’una delle quali si vede l ’apparecchio vocale in di- 
scorso posato trasversalm ente su lla sp alla  della medium, con un 
gro sso  cordone ectoplasm ico che lo riunisce alle  narici di le i ; e
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nell’altro si scorge il m edesim o apparecchio che pende sul petto 
della medium, con l’ identico cordone in com unicazione con le di 
lei narici. L a  m edium appare in condizioni di profonda « trance », 
ed e tenuta per le mani da due sperim entatori.

N ell’ incidente esposto si rileva  che l’appareccbio fonico, o 
« larin ge  ectoplasm ica » di cui si va le  « W alter  » p er con versare 
con g li sperim entatori, si concretizza quasi sem pre a  b reve  distanza 
dalla medium, e cio in corrispondenza col fatto che, sa lvo  circo- 
stanze eccezionali, « W a lte r  » non puo allontanarsi notevolm ente 
da lei allorquando conversa con la « voce diretta » ; il che natu- 
ralm ente dipende dalle  id iosincrasie particolari a lia  m edianita di 
cui si tra tta ; laddove in altre circostanze, com e, ad esem pio, col 
V aliantine, e m eglio ancora nelle nostre esperienze di M illesim o, 
le « voci » scaturiscono indifferentem ente a qualunque distanza dai 
m edium s, com presi g li angoli rem oti del soffitto.

R ico rd o , da un altro punto di vista , che in un precedente mio 
lavoro, ho riferito esperienze di « voce diretta » in piena luce, per 
le quali d o veva escludersi il fenom eno delle « larin gi ectoplasm i- 
che », e in cui le « voci palesem ente si ottenevano utilizzando in 
modi a  noi sconosciuti le « vibrazioni foniche » irradiate da uno 
strum ento m usicale q u alsiasi; il quale, in conseguenza, d o veva 
suonare ininterrottam ente.

G io va pertanto tenere presente che le m anifestazioni delle 
« voci dirette » possono estrinsecarsi con m odalita d iv e rse ; due 
tra le quali debbono ritenersi sperim entalm ente accertate : l’una, 
m aterializzando un apparecchio speciale analogo a una laringe 
um ana; l’altra, intercettando e utilizzando le vibrazioni foniche ir
radiate da uno strum ento m usicale in azione. L a  prim a, valevo le  
esclusivam ente per le esperienze in piena o scu rita ; la seconda, v a 
levole  per le esperienze in piena luce, e molto verosim ilm ente, 
anche per una buona parte delle esperienze in piena oscu rita ; il 
che specialm ente dovrebbe realizzarsi quando le « voci » prorom - 
pono da un angolo del soffitto. E d  anzi, tenuto conto che in piena 
oscurita le « voci » conversano durante g li intervalli in cui lo stru
mento m usicale non funziona, dovrebbe inferirsene che quando 
l'opera delle personality m edianiche e protetta dall'oscurita, esse 
non solo pervengono a m eglio intercettare le vibrazioni foniche, 
ma si dim ostrano in grado di accu m u late  e preservarle, per indi 
utilizzarle negli in tervalli in cui la fonte generatrice delle m ede- 
sime piu non ne fornisce.
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Tornando alle esperienze di M r. R em m ers, osservo  che si di- 
m ostrano analoghe a  tante altre  g ia  da m e riferite e com m entate; 
dimodoche mi lim itero a riportare un solo episodio, il quale appa- 
risce teoricam ente notevole, in quanto offre opportunity di formu- 
lare considerazioni d ’ordine generale in rapporto alia  casistica in 
esam e. II relatore sc r iv e :

Un notevolissimo episodio occorso spontaneamente nel mattino di una 
domenica del luglio 1925, merita di essere segnalato. Mia moglie era occu- 
pata a preparare la prima colazione, e mio figlio Ellsworth dormiva ancora 
profondamente. Nella casa non si trovavano in quel momento altre persone. 
Dal giardino dove mi trovavo, io rientrai nello studio, dirigendomi alia li- 
breria per consul tare un libro. Proprio al momento in cui posavo la mano 
sul libro che cercavo, fui momentaneamente stupito di udire una voce ma- 
schile che mi parlava in un orecchio, con tonalita che specifichero come un 
« bisbiglio forte *. Riconobbi immediatamente la voce, e risposi alia sua do* 
manda; dopo di che, per un periodo di quaranta o sessanta « secondi», 
conversai con l’ amico invisibile, il quale continuo ad esprimersi con la me- 
desima tonalita sommessa, ma udibilissima. Gli chiesi come mai fosse pos* 
sibile ch’egli venisse a parlarmi in plena luce del giorno; ed egli spiego 
che in quel mattino le mie splendide disposizioni fisiche e mentali lo ave- 
vano posto in grado di sottrarre al mio corpo energia psichica sufficiente 
onde rivestire di sostanza fluidica le « corde vocali » del proprio » corpo 
eterico », in guisa da farmi udire la sua voce. Pochi istanti dopo, la sua 
parola si affievoli e si estinse, mentre mi rivolgeva una frase gioviale di sa- 
luto. Fu questa esperienza che fini per dissipare in me ogni perplessita 
teorica, convincendomi sull’ inanita dell’ipotesi che vorrebbe tutto aflastel- 
lare sul conto delle cosi dette « personificazioni subcoscienti ».

L ’ incidente esposto appare teoricam ente interessante in quanto 
si realizzo spontaneam ente, inaspettatam ente, in piena luce del 
giorno, a ll’ infuori dell’am biente delle sedute, nonche in assenza 
della medium. Quest’ultim a circostanza non riveste  valore teorico, 
visto  che in base alle dichiarazioni dell’entita com unicante, do- 
vrebbe argu irsene come anche M r. R em m ers p o ssegg a  facolta 
m edianiche. L e  altre circostanze, invece, appariscono teoricam ente 
notevoli, in quanto tendono sem pre m eglio a dim ostrare l’o rig ine 
estrinseca o sp iritica  di num erose m anifestazioni del genere.

Noto com e tali m odalita di estrinsecazione fenom enica siano 
tutt’altro che nuove nella casistica delle « voci dirette » ; per 
quanto, naturalm ente, non risultino eccessivam ente comuni. A n ch e 
M r. C live Chapman, nel libro « T h e B lu e  R oom  », enum era d iverse 
m anifestazioni spontanee e inaspettate di « voci dirette », sia  in 
piena luce, sia  durante la n otte : ora in presenza ed ora in assenza 
della sua medium.
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A  pag in a 55 eg li sc r iv e :

Le « voci » si manifestavano a tutte le ore: quando la medium risciac- 
quava le stoviglie, quando spolverava i mobili, quando scopava le camere, 
a condizione ch’ io mi trovassi in quel momento a suonare il pianoforte. In 
tali circostanze, i nostri buoni amici spirituali si manifestavano improvvisa- 
mente a me vicino, cantando o conversando. Non cost distintamente come 
quando si sedeva regolarmente in attesa della loro venuta, ma con chia- 
rezza sufficiente per distinguerne le voci.

E  a pagine 142, in data 22 settem bre 1924, eg li r ife risce :

Io sedevo al pianoforte suonando, quando « Charlie » si manifesto ina- 
spettatamente. Ebbimo una conversazione insieme; dopo di che mi canto 
una romanza. Si dimostrava di ottimo umore, e tan to la sua parola quanto 
il suo canto risuonavano piu forti di quanto fosse occorso fino a quel giorno. 
Questa fu per me una piacevolissima sorpresa. Si noti che tutto questo si 
realizzo allorche la medium sedeva al tavolo immersa nella lettura.

E  a pagine 149, in data 26 settem bre, 1026:

Giacevo a letto assorto nei miei pensieri, e stavo per estinguere la luce, 
quando a me vicino si fece udire la voce infantile della bimba « Wee Betty ». 
Risuonava proprio vicino al mioorecchio: sommessa, ma distinta. Essa mi 
disse: * Eccomi qua, zio Clive! ». Pareva dirmelo in tono lamentoso. Fui 
lictainente sorpreso di udire la di lei vocina, tanto a me famigliare, nelle 
condizioni in cui mi trovavo: solo, ed a letto. Risposi con espansivita al di 
lei saluto. D ’un tratto, essa parve eccitarsi, ed esclamo: « O h! Guarda! 
Guarda ! Zio ! Oh ! ». Pareva che qualche cosa di straordinario si estrinse- 
casse a noi dinanzi. Mi guardai attorno, e scorsi una forma allungata, di 
circa sei piedi in lunghezza, di un bruno oscuro attraversato nella sua lun- 
ghezza da una striscia di un blu chiaro, assai piacevole. Rimase visibile due 
o tre «secondi», e poi disparve...

Q uest’ultimo episodio e realm ente notevole. visto  che il rela- 
tore si tro vava a  letto, solo nella sua cam era risch iarata da una 
lam padina e lettrica ; e m algrado siffatte condizioni ostacolanti qua- 
lunque m anifestazione m edianica, m algrado l'assenza della medium, 
non solo pervenne a  m anifestarsi un’entita spirituale con la « voce 
diretta », m a si realizzo altresi un tentativo di condensaziotie flui- 
dica, in piena luce, di un fan tasm a; tentativo che fece stupire la  
p iccola « W ee B e tty  », e cio palesem ente perche non a v e va  mai 
assistito  a  nulla di sim ile. G ia  si com prende com e tali manifesta- 
zioni spontanee in circostanze analoghe a quelle in esam e, in cui il 
medium e assente, pervengano a realizzarsi soltanto quando l’am- 
biente risulti abbondantem ente saturato di fluidi in causa di lunghe 
esperienze m edianiche iv i tenute. Inoltre, nel caso in questione si
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rileva  la circostanza che se la  m edium  non era presente, si trovava 
pero in altra cam era non troppo discosta, im m ersa in sonno natu- 
rale ; dal che dovrebbe inferirsene che le personality medianiche 
abbiano approfittato delle condizioni di sonno in cui si tro vava la 
medium, per sottrarle i fluidi necessari onde m anifestarsi al rela- 
tore nella gu isa  che si e visto.

A nche nelle esperienze del dottor Crandon, a Boston, e per 
quanto lo « sp irito-gu ida » W alter non perven ga ordinariam ente a 
parlare con la « voce diretta » se non si trova vicino alia  medium, 
avvenne qualche volta ch’eg li abbia potuto farlo da una cam era 
a ll’ altra, lontano da lei. Infatti il dottor Crandon, discutendo le 
obbiezioni rivo lteg li in causa delle « voci dirette » le quali risuo- 
nano troppo vicino alia  medium, tra l ’altro o sserv a :

Si tennero conversazioni con « Walter » al quarto piano della casa, 
allorche la medium si trovava quaranta piedi I on tana, al terzo piano (Psy
chic Science, 1928; p. 128).

II che dim ostra ulteriorm ente come in v ia  eccezionale, possano 
sem pre realizzarsi condizioni di am biente tanto favorevo li da per- 
m ettere m anifestazioni a d istanza di « voce diretta » con qualsiasi 
medium poco sviluppato in tal senso.

Noto come anche col celebre medium islandese Indridi Indri- 
dason si ottenessero m anifestazioni spontanee di « voce diretta » 
fuori seduta, tanto in piena luce, quanto durante la  notte. II pro- 
fessore H araldur N ielsson vi accenna in questi term in i:

Non posso esimermi dal citare ancora due episodi in dimostrazione della 
notevole abilita dello spirito « Jon » a manifestarsi con la « voce diretta >. 
Era un dopopranzo del 1909; io sedevo col medium sopra un sofa nel mio 
salottino. Eravamo impegnati in una conversazione animata intorno a un 
argomento occasionale e senza importanza. D’ improvviso si fece udire la 
voce di « [on», la quale pareva scaturire dal soffitto. Fu questa l’unica 
volta ch’ebbi a udire la di lui voce in piena luce del giorno.

Nell'inverno dello stesso anno, io mi proposi di dormire una notte in- 
sicme al medium, col proposito di osservarlo nel sonno. Avevo lasciata 
aperta la porta della camera, affinche in essa penetrasse la luminosity irra- 
diata da una lainpada velata, la quale ardeva nell’anticamera. In tali condi
zioni ebbimo subito una lunga conversazione con « Jon » ed altri due « spi- 
riti guida » mentre il medium si manteneva pienamente sveglio. Prima di 
oongedarsi « Jon » preannuncio che ci avrebbe svegliati chiamandoci con 
voce forte a un’ora indicata del mattino. Non dimentichero mai l'impres- 
sione e I’emozione che mi colsero allorche all’ora preannunciata, esattissima 
fino al minuto, noi fummo scossi di soprassalto nel sonno da una voce po-
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tente la quale grido: « Ma svegliatevi dunque! » ... (Psychic Science; 1925, 
p. 108-109).

Dai casi come i precedent!, che per quanto spontanei ed inat- 
tesi, si connettono con esperienze m edianiche di « voce diretta » 
tenute negli ambienti in cui si svolsero, si passa ai casi spontanei 
di « voci dirette » senza precedenti di esperienze m edianiche di 
sorta alcun a; il che, naturalm ente, non sigtiifica che siano occorsi 
senza l’ausilio di « sensitivi »; ma, in ogni modo, tali episodi val- 
gono come anelli di congiunzione, i quali rendono ininterrotta la  
concatenazione dei fatti fino ad arrivare  alle  m anifestazioni spon- 
tanee di tal natura quali si realizzano in altra  categoria  di m an ife
stazioni supernorm ali: quella dei « fenomeni d’ infestazione ».

A  titolo di esem pio, eccennero in riassunto al caso in vestigate  
dal dottore R e id  C lanny, m edico prim ario dell'ospedale di Sun d er
land (Inghilterra), e occorso nell’anno 1839.

Si trattava di una fanciulla trcdicenne, di nome Mary Jobson, da qual- 
che tempo inferina per gravi crisi isteriche, che I’avevano resa cieco-sordo- 
muta. I dottori avevano peggiorato le sue condizioni indebolendo il gia de
bilitate organismo con ripetuti salassi e applicazioni inopportune di vesci- 
canti. Intervenne un altro dottore, che a sua volta prescrisse un vescicante. 
Allora risuonarono forti colpi nella camera, che divennero violent! quando 
si stava per applicare il rivulsivo, e cessarono quando vi si rinuncib in causa 
dell’ impressione riportata per quei colpi misteriosi; che ricoininciarono 
quando si rilento la prova di applicare il vescicante. Quindi si fede udirc 
una voce altrettanto inisteriosa che ingiunse al padre di licenziare i medici, 
assicurando che la guarigione si sarebbe ottenuta per miracolo. Da quel 
giorno la voce continub a farsi udire e ad iinpartire consigli fino alia gua
rigione completa dell’inferma ; cib che si verifico otto mesi dopo.

II dottor Clanny, con gli altri suoi colleghi e tutta la famiglia dell’ in- 
ferina, furono testimoni dei fatti; e il dottore in discorso, il quale aveva 
compiuto un’inchiesta rigorosa in proposito, ebbe il coraggio morale di pub- 
blicarne integralinente il testo; cib che appare invero notevole e commen- 
devole, se si considera I'epoca in cui avvennero i fatti (W illia m  H o w it t : 
History o f the Supernatural. Vol. II, p. 4.50).

Passando alle m anifestazioni delle « voci dirette », le quali si 
estrinsecauo di conserva coi « fenomeni d ’infestazione », si rileva  
che per lo piu esse form ano parte integrante della com plessa fe- 
nom enologia in questione, mentre in qualche caso costituiscono di 
per sc sole il fenomeno infestatorio ; il quale qualche vo lta non po- 
trebbe neanche considerarsi infestatorio, nel senso preciso e malefico 
im plicito nel term ine, visto che talora le voci stesse risultano in* 
nocue, od anche benefiche per g li abitatori dei locali infestati.



R e s ta  pertanto inteso che nel caso delle « voci dirette », l’appel- 
lativo di « fenomeni d ’ infestazione » deve piu che altro conside- 
rarsi un dispositivo generioo per la classificazione scientifica di una 
determ inata categoria  di m anifestazioni supernorm ali spontanee, le  
quali si realizzano in dati am bienti e in date localita.

R isa lend o addietro di tre secoli, ricordero il caso fam oso del 
« Folletto di Udem uhlen », m anifestatosi nel castello  di tal nomer 
e successivam ente in quello di E strup , negli anni 1584-1589 .

II « Folletto parlante » si dimostrava in rapporto medianico con due 
nobili signorine viventi nel castello di Udemuhlen, e quando queste si tra- 
sferirono in quello di Estrup, egli pure vi si trasferi. Parlava con voce 
squillante di adolescente; esortava a praticare la virtu, e svelava senza ce- 
rimonie i vizi e i difetti dei presenti, rimproverando e sferzando. Palesavasi 
di carattere vivace ed impulsivo, e aveva potere di agire sulla materia, 
asportando ed apportando oggetti, e somministrando correzioni pepate ai 
suoi detrattori; specialmente ai preti esorcizzatori chiamati al castello con 
l’ intento di scacciarnelo. Lo « Spirito » affermava essere nato e vissuto in 
Boemia, e di chiamarsi Hintzelmann ( C e s a r e  De V esm e : Storia dello Spi- 
ri/ismo. Vol. I I , p. 356-364).

R o b ert D ale Owen, nel suo lib ro : « F o o tfa lls  on the Boundary 
of another W orld  » (p. 339), riporta il caso interessante in vesti
ga te  dallo scrittore S . C. H all, la cui relaziotie venne scritta  d a lla  
sign ora stessa  che ne fu percipiente insiem e ai propri fam igliari. 
E ssa  accordo a S . C. H all il perm esso di pubblicarlo, con pre- 
gh iera di tacere il di lei nome, nonche quello d ella  localita in cui 
si svolsero i fa t t i ; e cio onde evitare  possibili m olestie, od anche 
cause lega li.

Il caso risale al 1S20, e il teatro dei fatti fu una cittadina d i 
F ran cia  che e porto di m are, nella quale la fam iglia  della relatrice 
erasi trasferita da Suffolk (Inghilterra).

I fenomeni infestatori s ’iniziarono con l’apparizione di un fan- 
tasma, e in quella m edesim a notte si fecero udire rumori strani e 
inesplicabili in varie parti della casa. N ei giorni successiv i segui- 
rono m anifestazioni foniche sim ulanti baruffe e tafferugli inesistenti, 
con eco di voci lam entose. Quindi forti colpi battuti in successioni 
prolungate, ora rapide ed ora lente; colpi che non tardarono a 
m anifestarsi nella cam era stessa in cui dorm ivano la relatrice e sua 
so re lla ; le quali finirono per fam igliarizzarsi con le m anifestazioni. 
U na sera venne in mente alia  relatrice di ch ied ere : « S e  sei vera- 
mente uno spirito, batti sei colpi »; e im m ediatam ente risuonarono 
i sei colpi richiesti.

E SPER IEN ZE D1 « VOCE D IRETTA  », ECC. 49 I
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P ervenuta a questo punto, la relatrice cost continua:

Mi rimane da far cenno a un episodio siftattamente meraviglioso, che 
se non vi fossero i membri della mia famiglia pronti a testimoniare sulla 
sua autenticita, mi asterrei dal rivelarlo. Anche mio fratello, allora dodi- 
cenne, ora uomo fatto e celebre professionista, e pronto a confermare i 
fatti in ogni particolare. Io ero ventenne, e mia sorella diciottenne.

Venne giorno che di conserva ai colpi battuti nella nostra camera, si 
udi nel salottino un alcunche di simile a una voce umana articolata. La 
prima volta che accadde il fenomeno, la voce misteriosa erasi unita in coro 
con le nostre voci che avevano intonato un canto popolare con accompa- 
gnamento al pianoforte. II nostro stupore fu immenso; ma non rimanemmo 
a lungo nel dubbio che il fenomeno dovesse attribuirsi ad immaginazione 
esaltata, poiche non ando molto che la voce misteriosa comincio a parlare 
chiaramente e intelligibilmente, prendendo parte alia nostra conversazione. 
Era una voce gutturale, che articolava le parole con lentezza e solennita, 
ma sempre distintamente; e l’ idioma usato era il francese.

Lo « spirito » (che per tale lo avevamo designate) disse di chiamarsi 
« Gaspar », ma tutte le volte che gli si rivolgevano domande intese a co- 
noscere la sua storia e le sue condizioni di esistenza, egli non rispondeva; 
come non disse mai per quali 'scopi egli era entrato in comunicazione con 
noi. Lo considerainmo sempre d ’origine spagnuola, ma in verita, non sa- 
prei dire per quali ragioni lo ritenessimo tale. Egli chiamava tutti per nome; 
non accennava mai ad argomenti religiosi, ma costantemente inculcava mas- 
sime sublimi di moralita cristiana, e sopra ogni altra cosa sembrava ansioso 
di darci a comprendere che la vera saggezza consisteva nel condurre una 
vita virtuosa, e che la vera bellezza dell’ esistenza terrena era l ’armonia do- 
mestica. Una volta in cui era sorta una piccola disputa tra mia sorella e 
me, la sua voce si fece udire, sentenziando: e M... ha torto, S ... ha ra- 
gione*. Ci sovveniva spesso di consiglio, e sempre a fin di bene. Qualche 
volta declamava brani di poesia.

Un giorno in cui mio padre cercava ansiosamenie dei documenti che ri- 
teneva perduti, interloqui la voce di Gaspar, indicando esattamente il luogo 
dove si trovavano nell’ antica nostra dimora di Suffolk. E i documenti furono 
rinvenuti nel punto preciso indicato.

Lo spirito continud a manifestarsi per oltre tre anni; ed ogni membro 
della famiglia, cotnpresa la servitu, ebbe agio di udire la sua voce. La sua 
presenza (poiche non potevamo dubitare ch’egli fosse presente) era sempre 
un piacere per noi, e avevamo finito per considerarlo un ospite ed un pro- 
tettore.

Un giorno egli annuncid: « Debbo assentarmi per qualche mese»; e 
conforinemente, per parecchi mesi non avvertiinmo piu la sua presenza; e 
quando finalmente una sera echeggid la ben nota voce che annunciava: 
« Ecconii nuovamente a vo i! », tutti salutammo esultanti il suo ritorno.

Nci momenti in cui la voce risuonava, nessuno vide mai fantasmi; ma 
una sera mio fratello domandd: « Gaspar, quanto sarei felice di vederti! ». 
Al che la voce: « Recati in fondo al cortile; ti verrd incontro, e mi ve- 
<lrai». Mio fratello vi si reed, e poco dopo tornd gridando: * Ho visto
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Caspar: era avvolto in un ampio mantello, con in testa un cappello a lar- 
ghe tese. Lo guardai sotto il cappello, ed egli pure mi guardo sorridendo ».
« Si — confermo la voce — ero proprio io ».

Tornammo a Suffolk; e qui, come in Francia, Gaspar continue* a con- 
versare con noi per parecchie settimane; ma un giorno egli ammoni: «Sono 
in dovere di congedarmi. Continuando a intrattenermi con voi, vi recherei 
pregiudizio, poiche i vostri rapporti con me sarebbero male interpretati e 
severamente condannati in questo paese». II suo congedo fu oltremodo 
penoso e commovente; e da quel giorno piu non udimmo risuonare la voce 
arnica di Gaspar >.

E  m eritevole di essere rilevata la  circostanza che nel caso espo* 
sto la prim a m anifestazione della « voce diretta » avvenne intonando 
in coro coi presenti un inno cantato con accom pagnam ento al p ia
noforte : proprio come si realizzo odiernam ente per le prim e espe- 
rienze di « voce diretta in piena luce » riferite da M r. C live Chapm an. 
Senonche quest’ultimo non pervenne mai ad em anciparsi d a lla  ne- 
cessita im prescindibile di suonare qualche strum ento m usicale onde 
conseguire il fenomeno desiderato, laddove nel caso spontaneo in 
esame, lo spirito com unicante pervenne in b reve a liberarsi d a lla  
necessita di accum ulare « vibrazioni sonore » a tale scopo. S e g n o  
che le sorelle protagoniste nel caso in esam e, dovevano possedere, 
a loro insaputa, facolta m edianiche notevolissim e per tale m oda- 
Iita di m anifestazioni supernorm ali. Concorre a  dim ostrarlo l ’a ltra  
circostanza delle m anifestazioni le  quali si estrinsecarono succes- 
sivam ente in F ran cia  e in In gh ilte rra ; laddove se si fosse trattato 
di m anifestazioni aventi rapporti psichici e fluidici coi locali abi- 
tati dalle sorelle  —  cio che si riscontra ordinariam ente nei feno- 
meni d ’ infestazione —  allora avrebbero dovuto cessare con la par- 
tenza delle sorelle  per l’ Ingh ilterra.

Noto come questo caso di « voce diretta » com m isto a m anife
stazioni classificabili tra i fenomeni d ’ infestazione, risu lti g ia  un 
esem pio eloquente in conferm a di quanto si d isse in p r in c ip io ; e  
cioe, che si realizzano casi spontanei del genere, i quali, lungi 
d all'apparire d’ordine infestatorio nel senso matefico del term ine, ri- 
sultano invece benefici per g li abitatori dei locali infestati. S i  e  
v isto  infatti che nel caso esposto l’ entita com unicante im partiva 
consigli, esortazioni, am m aestram enti altam ente m orali, prestandosi 
inoltre a  rendersi utile alia  fam iglia, com e quando indico dove si 
tro vava  un docum ento ritenuto sm arrito. E  la sua volonta di non 
nuocere ai m em bri della fam iglia  in cui si m anifestava giu n se fino 
al punto che piuttosto di arrecar loro noie e m olestie in causa
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d e ll’ intolleranza re lig io sa  che cararterizzava l’am biente in cui si 
■ erano trasferiti, prefer! congedarsi per sem pre dai suoi buoni am ici.

Infine, a proposito di quanto la  relatrice prem ette a ll’episodio 
•esposto, e cioe che il m edesim o risu ltava  a  tal segno m eravig lioso 
-ch’essa si sarebbe astenuta dal rivelarlo  se non vi fossero stati i 
m embri della propria fam iglia  sem pre pronti ad apportare le loro 
testim onianze sull’ autenticita dei fatti, a  tal proposito osservo  che 
se la relatrice a v e va  ragione di pensare in quella gu isa  nei tempi 
in cui v isse , non piu cosi dovrebbe g iu d icarsi odiernam ente, in 
cu i l’ episodio di questione appare letteralm ente norm ale nella fat- 
tispecie . in quanto e com parabile con una m oltitudine d’altri epi- 
sodi, spontanei e provocati, di natura identica.

A ltro  caso degno di nota e quello che l ’a v v . Zingaropoli di 
N apoli, trasse da una vecchia cronaca, di cui si con serva copia 
nella b ib lioteca O ratoriana di N ap o li; caso che si svo lse  nell’anno 
1696, nel convento dei padri G erolam ini.

II medium era un novizio, di nome Carlo Maria Vulcano, e tra le cora- 
plesse manifestazioni occorse, era notevolissima una voce uraana che mutava 
spesso di tonalita a seconda dei sentimenti che agitavano la personality co- , 
municante, la quale si diflondeva in dispute interminabili coi frati, nell’ in- 
I’ intento di convincerli ch’essa non era un demonio, ma uno spirito desi- 
deroso di progredire. Richiesta dei motivi che I’avevano tratta a manifestarsi, 
esse rispose: « che non sapeva perche lo facesse; sapendolo solamente quel 
Dio, il quale, pei giusti Suoi giudizi, le aveva permesso l'operare» (Avvo- 
cato F . Z i n g a r o p o l i : Gesta di uno Spirito. Napoli, 1904).

A nche A lessan dro  A k sak o f, nel lib ro : « I  precursori dello Sp i- 
ritism o », annovera un caso spontaneo di « voce diretta », il quale 
occorse in una casa di contadini nei pressi di N ijni N ovgorod.

La voce asseriva di essere un « demovoi », o « spirito famigliare »; te- 
ncva amichevoli conversazioni coi presenti durante la notte e a lumi spenti. 
Discuteva per lo piu sulle faccende del villaggio ed argomenti affini, quali 
potevano interessare una famiglia di contadini russi. In questo caso il me
dium era una bimba di otto anni; cio che non rnanca di valore probativo, 
poiche la voce dello « spirito * era baritonale, e quindi non imitabile da 
una bimba (Vedi Proceedings o f the S . P. R . Vol. X II , p. 330).

A ltro  caso interessante e quello occorso nella fam iglia di John  
R ichardson, in H artford (Turnbull County - Ohio), nella seconda 
meta dell’anno 18.54.

II Richardson ne pubblico relazione in data 8 gennaio 1855, convalidan- 
dola con la propria attestazione giurata dinanzi al giudice di pace, e con 
analoghe attestazioni giurate di sua moglie e di Mr. James Mores. Il giu-
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dice di pace, Mr. Williams J .  Bright, corroborava a sua volta, dichiarando 
che i fatti esposti erano di pubblica ragione.

In tale circostanza si avvertivano due voci umane di timbro diverso, le 
quali alTermavano essere gli spiriti di due fratelli assassinati undici anni 
prima, di notne Henry e George Force. Contemporaneamente si realizza- 
vano manifestazioni complesse di « poltergeist ■>, non esclusa la rottura di 
stoviglie. Si domando agli spiriti comunicanti perche si comportavano in 
quella guisa, e venne risposto: < Lo facciamo per convincere il mondo sulla 
nostra effettiva presenza spirituale » ( E p e s  S a r g e n t : Planchette, the Despair 
o f Science, p. 134-137)-

In quest’ultim a risposta della personality m edianica operante, 
si contiene una giustificazione abbastanza rag ion evole  intorno ag li 
scopi per cui si realizzerebbero taluni fenomeni di « poltergeist »; 
fenomeni che di rego la  consistono in rum ori, frastuoni, colpi, spo- 
stam enti di o ggetti, rottura di sto v ig lie  e  sassaiuole notevolissim e, 
le quali rompono il vasellam e e am m accano i mobili, m a quando 
colpiscono le persone non arrecano loro alcun m ale. E  qualora si 
accolga la giustificazione sopra riferita, che, cioe, g li « spiriti *• si 
com portano in quella gu isa « onde convincere il mondo circa la 
loro presenza reale sul posto », a llo ra dovrebbe concludersi che la 
vo lgarita  delle m anifestazioni potrebbe unicam ente rappresentare 
la « v ia  di m inor resistenza » a disposizione dell’entita com unicante 
onde stabilire rapporti coi v iv e n ti; nel qual caso avrebbe ragione 
il professore P erty  quando osserva che in tesi generale, le m ani
festazioni di tal natura risultano proficue a ll’ indirizzo scientifico, 
in quanto « concorrono ad am pliare g li orizzonti della m entalita 
umana, orientandone il pensiero verso un nuovo ordine di cose » ; 
o, in altri termini, in quanto avrebbero per iscopo d’ im pressionare 
g li uomini, infondendo nei loro anim i l’ idea di un m istero nella 
vita, scuotendone lo scetticism o, e riconducendoli a m editare sulla 
possibility  dell'esistenza di un’anim a so p ravviven te alia  morte del 
corpo, con tutte le conseguenze m orali e sociali che ne derivano. 
E  pertanto si avrebbe a inferirne che per opera delle m anifesta
zioni in discorso, si ragg iu n ge  ugualm ente uno scopo nobilissim o 
con mezzi piu o meno v o lg a r i; il che si conform erebbe a ll’ indole 
d iversa  e troppo sovente vo lgare  d eg li uom ini; tra i quali ve  ne 
hanno m oltissim i che si m antengono scettici di fronte a qualsiasi 
argom entazione filosofica e psico logica in favo re  della sop ravvi- 
venza, ma si arrendono dinanzi ai fatti concreti d ’ordine supernor- 
m ale, per quanto banali essi appariscano.

Tornando alle m anifestazioni delle « voci dirette », osservo a
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titolo conclusionale che l’enum erazione csposta di episodi retro- 
spettivi, i quali risalgono fino a  tre secoli or sono, ebbe per iscopo 
di porre in evidenza un fatto im portante, ed e che le odierne espe- 
rienze nel gruppo di ricerche qui considerato, non rappresentano 
che il coronam ento sperimentale di m anifestazioni supernorm ali, le 
quali si estrinsecarono spontaneamente in ogni tem po e per mezzo 
a qualsiasi popolo: civ ile , barbaro e se lv a g g io . II che va le  a  raf- 
forzare ulteriorm ente l’ interpretazione sp iritualista delle m anifesta
zioni stesse. Infatti a voler considerare cum ulativam ente tante mo- 
dalita m eravig liose di estrinsecazione fenom enica, sia  spontanea 
che sperim entale, com binate a m anifestazioni svariatissim e e im- 
pressionanti di personality m edianiche, le quali afferm ano costan- 
tem ente di essere spiriti di defunti, e lo dim ostrano fornendo prove 
d’ identificazione personate im possibili a dilucidarsi con ipotesi na- 
turalistiche (ricordo i numerosi casi in cui si riconobbe il tim bro 
vocale, l’accento personale, le id iosincrasie di lin g u agg io  del co- 
municante, nonche i casi dei defunti, i quali si esprim ono in lingue 
o dialetti ignorati dal medium), a  voler considerare cum ulativa
mente tante prove m irabili em ergenti d agli episodi citati e d agli 
altri contenuti in precedenti miei lavori pubblicati su lla  presente 
riv ista , dovra convenirsi che apparirebbe razionalm ente assurdo il 
continuare a negar fede alle personality com unicanti con la  « voce 
diretta », quando affermano l’esser loro di spiriti umani disincarnati.

Cosi e ; ma passera del tempo prim a che la scienza ufficiale lo 
riconosca; e in conseguenza, passera del tempo prim a che tale glo- 
riosa V erita  d iven ga patrim onio di tutti. E  cio — si noti — e un 
ben e; giacche la storia insegna che se si vogliono evitare  cata- 
clism i sociali e morali, ogni grande Idea destinata a rinnovare il 
consorzio civ ile  ha da im porsi per lenta evoluzione, non mai per 
rivoluzione. Cio posto, deve inferirsene che g li oppositori dell'ipo- 
tesi spiritica, nonche i « m isoneisti » in generate, esercitano un’a- 
zione ritardatrice benefica sulle vicende del progresso  umano. E ss i 
pure, insom m a, risultano n ecessari; per quanto non riesca sem pre 
facile il mantenersi sereni di fronte a chi rappresenta nell’evolu- 
zione sociale la parte antipatica dell’oppositore cieco e irriducibile, 
il quale dal suo posto in retroguardia nell’esercito in m arcia per la 
conquista del V ero, si sforza sistem aticam ente a neutralizzare ogni 
particella di V erita  penosam ente conquistata dai m iliti del pensiero 
il cui destino e di lottare, invece, a ll 'avanguardia.

E r n est o  B ozzano .
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CON GEORGE VALIANTINE
( Continuaz. e fin e : v . fa s c . p rc t. p a g . 4 33).

Seduta del 26  maggio.

Presenti in circolo : Mr. G . Valiantine ; cap. G . R odan o; rag. E . C u rti; 
ammiraglio in p. a. X . Y . ; a w . G . . . ; Mrs. Dennis-Bradley; Sig.ra B. Nu- 
nes-Vais A rb ib ; sig.na R . Del Lu ngo; sig.ra N . B o n ; sig.na B. B o n ; 
m.° G. Tagliap ietra; dott. P. Bon.

Fuori circolo: Sig.ra H. Tagliapietra, al granunofono; Mrs. G. K . Hack.
Nel salotto accanto: Sig.na I. M .-L .; prof. T . ; prof. C. Del Lungo; 

Mrs. B. Valiantine.
Condizioni e procedimento soliti. Lunga attesa. Finalmente movimento 

nelle trombe e frequenti raspi nelle stesse. Soffi d ’aria fredda aw ertiti qua 
e la nel circolo.

Everett saluta come di consueto. Dice che le condizioni sono buone, 
ma che dobbiamo avere pazienza perche stanno preparando 1’ apporto pro* 
messo nella seduta del 24.

Blackfoot di quando in quando dice qualche cosa nel suo modo carat- 
teristico.

L a Nonna viene a me parlandomi col portavoce. Mi dice che ha poca 
forza perche la usano per l ’apporto.

Everett annuncia imminente l’apporto. Dice che saranno due pietrine 
incise quasi eguali ad altre apportate recentemente a Genova.

Poco dopo sentiamo due colpetti netti nel vetro del lampadario appeso 
al soflitto nel mezzo della stanza, e due oggettini cadono uno ai miei piedi 
ed uno ai piedi del sig. Curti.

Everett ride soddisfatto. Gli si domanda se possiamo raccogliere i due 
oggettini. Egli risponde : « Wait till afterwards ». (Aspettatc, lo faretc
dopo).

Ecco improvvisa la nota voce:
€ Cristo D ’ Angelo! Buona sera a tutti ».
Si risponde al saluto e tutti invocano la buona Guida. Ma egli d ic e : 

« Aspettate. Troppo travaglio questa se ra » . Ripete che c ’e poca forza per 
le voci. Piu tardi provera a can tare.

Uno degli astanti si presenta a Cristo d ’ Angelo come palermitano, di- 
cendogli che comprende assai bene il suo parlare quantunque manchi di 
Sicilia da molti anni.

2
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Cristo D'Angelo-. « Allora, siamo tutti due dei quattro can ti» (1).
Una voce, a me: « Piero, Piero, sono Sandro, tuo fra tel lo ».
£  il solito modo di presentarsi di questa « voce » che non sono, pero, 

mai riuscito a riconoscere. Rivolgo all’ Entita varie domande dirette a stabi- 
lire la sua identificazione, ma non ne ricevo che risposte confuse. La prego 
di volermi chiamare col nomignolo che mio fratello mi affibbiava quando 
eravamo ragazzi. La voce, con accento scoraggiato, mi risponde: « Non ri. 
cordo piu». Insisto, domandando se ricoida il tempo della nostra giovi-
nezza in villa X __  La voce, ravvivandosi di gioia, esclama: « Si, si, s i ! ».
Ma nient’altro.

La Nonna con accento traboccante d’affetto, passa da me a mia moglie, 
a mia figlia, dicendoci parole d ’ incoraggiamento e d ’amore.

Mia moglie prega la Nonna di condurle il padre. La Nonna risponde 
che e presente e che provera subito a parlare. Poco dopo una voce, che 
non riconosciamo, si rivolge a mia moglie dicendosi suo papa. Solito scam- 
bio di cose affettuose con accenni a persone di famiglia. Indi la voce viene 
a me chiamandorai per nome. Rispondo con tono e termini famigliari e la 
voce replica con accento soddisfatto rivolgendomi saluti e assicurazioni af
fettuose.

Una pausa. La Nonna viene a me e mi chiede con urgenza: « Musica, 
musica ».

Tutti si rivolgono a Lei perche mandi qualche persona cara. Essa pro- 
mette di fare il possibile, ma c’e poca forza disponibile. Ripete: « Musica, 
musica ».

Improvvisamente, una voce nuova, maschia e rude, che proviene da un 
angolo della stanza, fuori circolo:

* Sebastiano Caboto ».
Esclamazioni di sorpresa e di meraviglia fra noi. La voce ripete:
« Si, Sebastiano Caboto >.
Qualcuno di noi: « Dawero Sebastiano Caboto, il grande navigatore 

morto nel cinquecento ? ».
La voce: « Vivo, vivo, vivo! ». Poi parla accennando all’ America ed a 

Colombo. Ma la frase non e interamente percepita. Sembra rievochi, come 
sognando, qualche cosa della sua vita.

Poi la voce esclama, con soddisfazione: « La donna mi ha visto! ».
Gli si domanda se pub lasciarci la sua firma nel foglio collocato, sul pa- 

vimento, in mezzo alia stanza, con una matita. Risponde:
« Provero > •
Ma dopo poco aggiunge:
« Non posso. Non ho le mani. Solo la voce ».
E la voce intona una canzone di sapore arcaico, in un veneziano antico 

che non afferro bene. E una dolce nenia marinaresca. Ho l’ impressione 
che rievochi una scena della navigazione a vela. La canzone ha un ritor- 
nello: « Tututu, tututu » che pare accompagni la nave sobbalzante sui flutti.

Momento altamente suggestivo. Quando la voce lace, nessuno di noi 
fiata. Siamo tutti percossi da commozione e da stupore. Infine sorgono tra

4 9 8

(1) Kotissima locality centrale di Palermo.
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noi i comment! e le spiegazioni. G . Valiantine, felice, parla con sua mo* 
glie che e nell’altra stanza e fra loro si richiamano ai precedenti di questa 
comparsa. Io cerco di spiegarli agli amici. Ma Cristo O’Angelo interviene:

« Voi parlate sempre tutti in una volta: Basta uno solo ».
Allora I'amico Rodano racconta che nelta mattinata egli accompagnava 

i coniugi Valiantine nella visita del Palazzo Ducale, quando, passando dalla 
galleria dei busti degli uomini illustri, la signora Valiantine s ’era improv- 
visamente fermata davanti ad un busto sotto cui era inciso il nome di Se- 
bastiano Cabo to, e s’ era rivolta al marito esclamando: < Non e lo stesso 
nome pronunciato tante volte da una voce sconosciuta nelle nostre ultime 
sedute a New Y ork?*. Intercssati al caso, i coniugi Valiantine s’erano co- 
piata I’epigrafe incisa nella colonna sorreggente il busto di Sebastiano 
Caboto.

Ecco perche la voce aveva esclamato:
* La donna mi ha visto! ».
Intanto, una voce davanti a m e: c Piero, Piero, sono Ottaviano. Avrei 

tanto piacere di parlare con te >. Aggiunge che sono presenti ccn lui tutti 
i miei cari trapassati, ma che c’e poca forza per loro.

Un’altra voce chiama Rodano dicendosi la «M am an». Effusione af- 
fettuosa e dialogo in dialetto piemontese. La madre manda baci al figlio.

Rlackfool comments ridendo soddisfatto.
A lfredo A icardi si presenta a me con un saluto festoso. A mia domanda 

mi conferma, in francese, d ’essere stato sarto nel reggimento del sig. Grandi 
del quale mi da altre notizie. Mi riparla dei suoi compagni, preoccupati 
sempre dal pensiero della guerra. Infine mi dice: « Non ho piu voce. 
Addio ».

* Zio Fantino > si presenta a mia moglie e a mia figlia con parole di 
grande affetto. Vorrebbe dire qualche cosa che non gli riesce.

Cristo D 'A ngelo: « Non c ’e piu forza ».
La tromba usata dall’ultima entita cade rumorosamente sul pavimento.
Poco dopo rifacciamo la luce e troviamo nelle rispettive posizioni dove 

le avevamo sentite cadere, due pietrine incise, due specie di suggelli, ov- 
vero di ex volo.

Seduta del 27 magglo.

Presenti, in quest’ordine dalla mia destra: Sig.ra B. Nunes Vais-Ar- 
b ib ; comandante S. Bellavita; Mrs. G. Kl Hack; sig. Cosma; Mrs. D. Bra
d le y ; cap. Rodano; sig.na R. Del Lungo; sig.na F. Michelin; ammira- 
glio X. Y . ; Mrs. Valiantine; sig.na P. Valle: dott. Bon — tutti componenti 
il circolo.

George Valiantine siede stasera in mezzo al circolo in un seggiolone di 
legno a bracciuoli, con alta spalliera.

Fuori circolo: Sig.ra H. Tagliapietra, al grammofono; Sig. Cibir..
Nel salotto accanto: prof. C. Del Lungo; sig.na Agustoni; aw . A. Lan- 

cerotto.
Condizioni e procedimento soliti.
Dopo pochi minuti si accende sotto il soffitto, dietro a Valiantine, nel
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l’angolo tra una finestra e un balcone, un lampo di egual genere, sebbene 
un po’ meno forte, di quello verificatosi nella seduta del 24. Una tromba 
gira sotto il soffitto, seguendo il circolo, in modo velocissimo, vertiginoso.

Dott, Barnett: « Good evening Souls ».
Everett saluta e dice che le condizioni sono squisite.
Leggeri soffi d’aria iresca (l’ambiente e caldissimo) sono avvertiti da 

quasi tutti i presenti nel circolo.
Rodano e chiamato da suo papa. Dialogo vivace in piemontese. La 

tromba lo tocca; poi, galleggiando nell’aria, viene a me e mi tocca pier- 
volte.

Everett chiacchiera e ride.
/.a Nonna viene a me al solito modo, ma parlando coila tromba. Dice 

che tutto va bene e che abbiamo un bel circolo. Saluta anche le mie vi- 
cine, sig.na Valle e sig.ra Nunes Vais, le quali la pregano di condur loro i 
rispettivi padri.

Poco dopo, una voce nella tromba, davanti la sig.ra Nunes Vais, dice: 
< Papa, si sono papa ». Dialogo. La voce dice d’essere col la mamma e < con 
Minia ».

Una voce davanti il comandante Bellavita lo chiama per nome.
Bellavita: * Sei papa ? ».
La voce: * Si, tuo papa vero ».
Il comandante Bellavita spiega che suo padre < e morto » quand’egli 

era bambino e che, dopo, ebbe un padrino ch’egli pero chiamo sempre papa.
La voce: c Ma io sono vivo, vivo! ».
La tromba gira il circolo e tocca un po’ tutti.
Ecco Cristo D ’Angelo che colla sua voce potente da la « buona sera a 

tutti ». Aggiunge:
< Questa sera sono buono ».
Io sono toccato e mi ritraggo involontariamente per la solita mia in* 

vincibile impressione.
Cristo D 'A ngelo: « Perche ti scosti, tu? Non e nulla. Ti ho toccato 

tante volte! ».
Everett chiede musica: « A little music, please ».
Una tromba si alza lentamente con movimenti che seguono il tempo 

della musica.
Rodano e chiamato dalla mamma. Scambio di tenerezze e di baci.
Cristo D 'Angelo -. « Tante cose ci saranno stasera! Si, si ».
Gli vien chiesto che nome avesse lo spirito che poco prima aveva par- 

lato col signore chiamato Spiro.
Cristo D 'A ngelo, prontamente : « Bellavita*.
Everett alia signora Hack che aveva espresso il desiderio di parlare col 

marito: « Sit up straight! I ’ ll do the best I can* (State dritti! Faro il mio 
possibile). Poi parla colla sig.ra Bradley che gli domanda un po’ d’aria. 
Subito soffi d’aria fresca circolano per la stanza.

Alfredo A icardi parla con me promettendomi di venire domani sera, 
nella seduta che terremo in campagna.

Una luce, sopra la sig.na Valle, illumina il ritratto di mio padre, di- 
pinto ad olio, appeso alia parete.
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Cristo D 'Angelo  mi annuncia la venuta di una signora che vuol parlare 
con me.

Una voce nuova, di timbro femminile, davanti a me:
« Concetta Averna, di Palermo. Ti prego, manda una parola a mia so- 

rella, baronessa Maria Assunta Averna, a Palermo, dicendole che sono viva ».
La voce mi ripete piu volte il suo nome, e quello della sorella, e la 

raccomandazione di far sapere che e viva, proprio viva. Aggiunge che sua 
sorella e conosciuta da tutti, a Palermo, e che non occorre il piu preciso 
indirizzo cui aveva accennato e che io non ero riuscito a comprender bene. 
Mi ringrazia caldamente ». (1)

Cristo D 'A ngelo, a me: « E una bella donna*. Poi egli si rivolge alia 
sig.na Valle ed a me scherzando e ridendo allegramente con noi.

Qualcuno gli cliiede da dove sono provenute le due pietrine apportate 
la sera prima. Risponde:

« Credo siano indiane, tanto vecchie! ».
La sig.na Valle gli domanda spiegazioni sull’acqua di malva che do- 

vrebbe usare la sua mamma.
Cristo D ’A ngelo: « Il medico ha detto acqua di fio ri d i m alva*.
Qualcuno domanda informazioni sui soldati che accompagnano lo spirito 

di Alfredo Aicardi.
Cristo D 'A n gelo : * Lascia stare i soldati; non mi piacciono; araraaz- 

zano i picciotti per niente ». Poi aggiunge: « State zitti. Niente musica. Io 
canto».

E canta colla solita potentissima voce la sua canzone dal ritornello: La  
figlia del re. Stavolta egli prolunga esageratissimamente le note finali. Le 
sostiene in modo che nessuna gola umana potrebbe fare. E evidente che 
non ha bisogno di tirare il fiato. Effetto portentoso. Tutti applaudono. 
Cristo D’Angelo ride contento e attacca un’altra canzone nuova anche 
per me.

L ’ ammiraglio X . Y . dice che e un’autentica vecchia canzone siciliana, 
e che solo un siciliano autentico puo cantarla in quel modo.

Cristo D ’A ngelo: « Si, e dei tempi prima di Garibaldi! ».
Una voce davanti la signora Nunes Vais: * Papa Salva » (il sig. Salva

tore Arbib era chiamato famigliarmente i>alva, come la signora poi ci 
spiega). Dice alia figlia che anche lei deve « provare con Marcella » ; che 
in quattro mesi potrebbe ottenere la voce diretta in casa sua. « Allora io 
parlero in casa colle mie figlie. Di loro che sentiranno la voce del pap&. 
Tu non fare troppi studi. Dipingere, non scrivere*,

Davanti la sig.na Michelin si presenta una voce sedicente « Andrea*, 
che essa riconosce subito.

La voce: « Andrea, sono Andrea, venuto per ringraziare di tutto il bene 
ricevuto. La mia riconoscenza e grande e mai potro sdebitarmi. Ora sono 
contento. Vi sono spesso vicino *. Poi la voce si affievolisce e si spegne.

La sig.na Michelin ha riconosciuto in pieno un caro amico della sua 
famiglia trapassato verso la fine del 1928.

(1)  Scritto all’ indirizzo datomi dall’EntitA, ne ebbi risposta precisante che la signora 
Concetta Averna i  trapassata da circa dieci anni. P. B.
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Alla sig.na Del Lungo si presenta la Nonna sua.
La sig.na Valle e chiaraata dal Padre, accompagnatole da Cristo d’An

gelo che glielo annunzia.
Cristo d ‘Angelo passa a parlare alia sig.ra Hack.
Vivi dialoghi da ogni parte.
La sig.na Valle domanda aiuto a Cristo d’Angelo per una sua arnica.
Cristo d ’Angelo : « Che continui come ora. Io cerchero di darle forza, 

come a quell’altra donna qua vicina, per la quale verra ora il dott. Hack ».
Infatti, subito dope, davanti alia signora G. Hack si presenta una voce 

sedicente * Doctor Charles Hack ». Le parla affettuosamente e poi la prega 
di scrivere una ricetta per la signora a cui lo abbiamo interessato in altra 
occasione. Cristo d’Angelo ripete a me i termini di questa ricetta: grasso, 
potassium e sulphur. £  una pomata colla quale la signora dovra spalmare 
< un petto ». Ne occorrera una mezza coppa ogni giorno, e basta. A parte 
le qualita intrinseche di questa ricetta, e notevole che nessuno aveva mai 
accennato che la signora fosse particolarmente soflerente ad una sola parte 
del suo petto; come era in-realta.

Rodano aveva espresso a Cristo d’Angelo il desiderio di parlare collo> 
spirito del Generale G ., suo amico, trapassato da poco tempo. Ora e chia- 
mato da una voce che si dice, appunto, il Generale G. Dialogo vivo su 
cose private. Poi la voce dice a Rodano di salutargli l ’amico Carlo.

Cristo d ’Angelo commenta e dice che Rodano sa parlare bene cogli spiriti.
Una voce si rivolge in inglese a Mrs. Hack e dice:
« It is I, Imperator. I wish to tell you that I have been always with 

you ». (Sono io, Imperator. Desidero dirti che sono stato sempre conte).
La voce ricorda poi a Mrs. Hack i dettati di anni or sono, dolendosi 

che ella non li abbia ancora pubblicati. Essi non erano per lei sola, ma 
per tutti. La signora risponde che, essendo rimasta sola dopo la morte del 
marito, non saprebbe come procedere a questa pubblicazione. Domanda n 
Imperator se aiutera questo Circolo. Sento fare il mio nome dall’ Entita che 
poco dopo passa a me parlandomi in italiano. Mi parla in tono calmo ed 
alto. Il suo italiano mi pare un po’ stentato, con accento esotico. La voce 
pare quella di una persona grave e maschia, ma in eta. Mi promette di 
tornare e d'aiutarci. Inline mi dice: « Arrivederci ».

Cristo d'Angelo commenta: « E un bcllo spirito ».
Gli domando se puo descrivermi 1’aspetto che aveva mentre parlava con 

me. Risponde:
« Aveva lunghi capelli e bianca veste ». Poi aggiunge: « Ha vissuto 

altre volte. E uno spirito antico, dcll’epoca di Cristo ».
Blackfoot commenta anche lui e poi dice che vorrebbe che io potessi 

parlargli. Domanda di mia inoglie in questa forma: < Come sta la Capa 
principaleI » (Mi si assicura che e un modo di dire indiano per significare 
la padrona di casa).

Rispondo che ci ha preceduti in campagna dove andremo tutti domani. 
Blackfoot allora dice che andra a vederla nella nostra casa di campagna.

B ert Everett ride di Blackfoot che chiama: « The traffic cop ». Dice 
che 1’ambiente e squisito e all’uno e all’altro va domandando scherzosa- 
mente « How do you like that? ».
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Parlano vivacemente una quantita di spiriti di lingua inglese. Riconosco 
la potentissima voce di Patt o’ B rien , irlandese, che viene a salutarini di- 
cendo: « I ’m sure I dont understand what they are saying ».

Su sua richiesta ci mettiamo in catena e Patt o’ Brien canta una can* 
zone irlandese (« Wild Irish Rose ») a piena voce e girando su e giu per la 
stanza. Tutti applaudiamo.

£  la volta di Honey. Parla con vari di noi, poi viene a me, mi saluta 
e mi accarezza. Reclama la sua bambola e la signora Valiantine le dice: 
« Go to miss Michelin who will give you one ».

Honey. « Good evening, Grannie, are you really going to give me a 
dolly? »

La sig.na Michelin: « Yes certainly: you will have one U>morrow ».
Honey. « Oh, thank you so much, you are very good, and I am going 

to sing you a little song >.
£  Honey contenta canta la sua canzoncina: « Rock-a-bye-baby ».
Scoppia il vocione di Kohum. Everett lancia la sua stxidula voce in qua 

e in la. Blackfoot torna con buone notizie di mia moglie e di mia figlia. 
Cristo d ‘Angelo mi domanda che ore sono.

Rispondo che sono le 23,30, l’ora fissata dagli Amici di Boston per il 
progettato esperimenlo di comunicazioni transoceaniche.

La seduta quindi continua come c stato riferito nel numero di agosto 
di questa Rivista sotto il titolo < Un esperimento di comunicazioni media- 
niche attraverso 1’Atlantico ».

S e d u ta  del 29 m aggio .

Ieri sera abbiamo tenuta una seduta, riuscita memorabile, nella mia 
villa di Gemmola sui colli Eugenei. Di essa sara riferito a parte.

La seduta di questa sera non era in programma; essa e stata decisa 
stamane tomando a Venezia.

Formano il Circolo, cominciando dal la mia destra in quest’ordine: Si
gnora B. Nunes Vais-Arbib; comandante Spiro Bellavita; Mrs. G. K . Hack ; 
rag. E. Curti; un figlio del cap. Rodano: sig.ra N. Bon; Mrs. Bradley; 
ammiraglio X. Y . ; cap. Rodano; sig.na B. Bon; sig.na P. Valle; dottor 
P. Bon.

Geo. Valiantine siede in mezzo al Circolo nel seggiolone di legnO, come 
nell’ ultima seduta.

Sul tappeto, in mezzo al Circolo, abbiamo collocata la tromba di Va
liantine, ed una bambola mandata dalla sig.na Michelin per Honey. Al 
collo della bambola abbiamo appeso un sonaglino per precisarne, eventual- 
mente, la diversa posizione.

Fuori circolo, al grammofono, la sig.ra H. Tagliapietra.
Nel salotto vicino stanno: Mrs. Valiantine; il prof. T . ; il sig. Gigli, 

il sig. Tempestini e, piu tardi, 1‘avv. A. Lancerotto.
Fatta l’oscurita e recitato il Pater nosier, s’accende improvvisa sotto il 

soffitto una luce'simile a quelle avute in due sedute precedenti; ma un 
po’ piu tenue, e di tono meno freddo della prima volta. Un’altra eguale, 
ma piu brillante, s’accende un poco piu tardi.
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La tromba s’alza e gira vorticosamente tanto che la sua fascia luminosa 
descrive un sol cerchio di luce, come quando si gioca a mulinello con un 
tiz/.one acceso.

Everett e Blackfoot salutano. II secondo saluta me in modo particolare.
La Nonna si divide tra me, mia moglie e mia figlia. £  felice dell'esito 

delle nostre sedute, e specialmente di quella di ieri sera in campagna, Io 
la ringrazio dell'opera sua ed ella mi promette di tornare sempre tra noi 
anche dopo la partenza di Valiantine fissata per domani.

Cristo d'Angelo-. « Buona sera a tutti! » Poi viene davanti a me e mi 
saluta in questo modo: « Buona sera, Piero ! ». Io rispondo: « Buona sera, 
Cristo! ». E stato Cristo d’ Angelo stesso che ieri sera mi ha domandato 
di salutarcf sempre cost.

Rivolgendosi al comandante Bellavita, dice: « Tu, Bellavita! Tutti bene 
a casa tua a Roma ». Mia moglie gli dice: « Sai che cosa ho diraenticato 
a Gemmola? ».

R . - « Si, ma non posso andartela a prendere ».
D . - € E  come faremo noi, ora, senza tromba ? ».
R . - « Io ne faccio senza; ma gli altri spiriti non possono perche non 

hanno abbastanza forza. Fatene una di cartone ».
Cristo d'Angelo  passa da uno all’altro nel Circolo e chiacchiera cor- 

dialmente con tutti, sostando sempre con assoluta precisione davanti il suo 
interlocutore. Si ha l’ impressione di una vivace, ma normale nostra conver
sazione.

Una voce davanti al sig. Curti si dice suo Nonno. II sig. Curti gli 
chiede conto di una cassa di documenti storici da lui nascosta in tempi di 
rivoluzione. La voce risponde che « le carte sono gia state trovate in 
passato ».

B ert Everett, scherzando, dice a Rodano: « Where is the noise of 
yesterday?* (Dov’e quel rumore di ieri sera?) Allude in tal modo ad un 
suo mirabile gioco di ieri sera. Rodano scherza coll’invisibile amico, ed en- 
trambi ridono fragorosamente.

Honey. « I ’ m here too » (Anch’ io sono qua).
Papa Bellavita parla col figlio. Accenna a cose di Nina. Dice di pro- 

teggere anche il figlio di costei. Poi domanda: « Buby che fa? Lavora? ».
Honey ha trovata la bambola; ne e felice; la bacia e gioca con essa. 

Si sente il sonaglino un po’ da per tutto nella stanza. Si avvicina a mia 
moglie e le mette la bambola sulle ginocchia, poi le canta una dolce can- 
zoncina. Riprcnde e bacia ripetutamente la bambola, poi fa il giro del Cir
colo accarezzando e salutando ognuno, accomiatandosi. La preghiamo di 
rimanere ancora; ma essa risponde:

« I daren’t! There are so many who want to com e*. (Non devo. Vi 
sono tanti che desiderano venire).

Everett conferma che tanti spiriti vorrebbero parlare, e non possono.
Una voce, a m e: « Papa; si tuo Papa. Come era bello ieri sera a 

Gemmota! ».
Io gli dico che abbiamo verificata la data di certe sue lettere da lui 

enunciataci ieri sera.
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La voce\ « Era giusta! ». Mi manda colla tromba tanti bad, poi passa 
a salutare e baciare mia moglie e mia figlia.

Io tento di richiamarlo per domandargli delucidazioni circa un grande 
spirito comparso ieri sera a Gemmola; ma la voce non risponde pm.

Interviene Cristo d ‘Angelo che mi dice: « Era una bella donna ».
10 dico che avrebbe dovuta essere una bella giovane, e aggiungo: « Quanti 

anni ti pareva che dimostrasse? ».
Cristo d'Angelo-. « Tanti! Aspetta... Settecentodue anni ».
Efifettivamente, le cronache antiche dicono che la personalita in questione 

trapasso nel 1226; cost che Cristo d’Angelo avrebbe sbagliato di assai poco. 
Su queste date, nella seduta di ieri sera, non fu fatto alcun cenno.

Una voce si annunzia a Rodano come quella della sua * Maman ». 
Dialogo in piemontese tra madre e figlio. Indi la stessa voce passa a sa- 
lutare il nipote.

Un’altra voce si dice il Padre di mia moglie. Parla affettuosamente di 
cose famigliari con lei e con me, e, come I’altra sera, si mostra felice quando 
io lo tratto coi modi confidenziali di una volta.

Cristo d ’Angelo si ripresenta intenzionalmente con improvviso impeto. 
Tutti facciamo un sobbalzo, indi si ride dello scherzo.

Cristo d ‘Angelo-. * Ah, Ah, vi faccio saltare tutti! Paura di niente! 
State zitti. Cantero ». E intona a voce spiegata, potentissima, un’altra can
zone: « Mariannina come fu..., quanto sei bella... mi fai m ori».

Termina prolungando all’ infinito I’ultima nota.
11 fenomeno e interessantissimo perche, come gia feci notare in altra 

circostanza consimile, parrebbe dimostrare che la formazione della voce e 
indipendente dalla respirazione.

Tutti applaudiamo allegramente.
Cristo d ‘Angelo-. « Vi piace questo, e h ?» . Ride anche lui. Poi, pre- 

gato, torna a cantare la stessa canzone cogli stessi stupefacenti effetti.
Colla sig.ra Hack, Cristo d ’Angelo si intrattiene parlando di « M argery » ; 

quindi passa a chiacchierare colla sig.na Valle e con me.
Nuovamente pregato, canta ancora. Questa volta e la canzone Dormi 

su questo sonno. . sto fig lio  di re (o press’a poco, perche i termini siciliani 
e la pronunzia sicilianissima, sono da me assai male afferrati). Qualcuno gli 
chiede se e una canzone molto vecchia, ed egli risponde:

« E una canzone dei tempi miei ».
Parlando con qualcuno del Circolo che non identifico bene, Cristo d ’A n

gelo dice: « C ’e un bambino che piange, fuori*. Ed infatti dalla via sale 
un pianto di bimbo. Pare che cio abbia turbata l’ Entita che piu non risponde.

Una voce, a mia figlia: c Oberto, Oberto; si sono tuo cugino Oberto ». 
A domanda di mia figlia, la voce risponde dando ragguagli sul suo trapasso 
avvenuto « dieci anni fa, in ottobre » ; il che sarebbe esatto. Poi la voce 
passa a salutare e a mandar baci alia « zia N ora*, mia moglie.

A lfredo A icardi mi annuncia I’arrivo, tra giorni, di una lettera del si
gnor Grandi dull’ America. Aggiunge: « Non e molto contento, ora*.

Una voce parla alia sig.ra Hack. La saluta cost: « Hello, dear! ». Si 
dice suo marito. Le parla vicinissimo e dice: « How many days more 
will you be here? » (Quanti giorni rimarrai ancora qui?).
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Rispondendogli, la signora Hack prega il Marito di farle sentire la 
fischiatina che gli era abituale una volta. Subito, la voce fa una zufolata. 
Pero, rumori dall’esterno impediscono alia Signora di valutarla esattamente.

Everett dice che anche nel salotto vicino parlano, e disturbano. Fac- 
ciamo fare silenzio ed Egli parla con Geo. Valiantine.

Una voce si annunzia alia sig.ra Bradley come suo Nonno. Dialogo. 
Dice che non conosce le persone presenti; ma che saluta tutti. Questa En- 
tita parla con voce forte e maniera energica, caratteristica.

Un'altra voce dice alia sig.na Valle di essere suo Padre, e la intrat- 
tiene piuttosto a lungo su cose e persone di famiglia, dandole consigli ed 
istruzioni.

Ottaviano viene a sulutare mia moglie, mia figlia e me, prendendo 
commiato.

La voce che si dice quella di mio Padre mi saluta con teneri addii. Gli 
domando se vede un ritrattino in fotografia, collocato nella cornice del suo 
ritratto grande.

R . - c Si, e il mio ».
D. - « E che cosa tieni in mano in quel ritratto ?
R. - « La bandiera ».
(Piu tardi verifichiamo; il Papa, quindicenne, vestito da garibaldino, 

tiene, invece, un fucile che, confondendosi con un tendaggio, d i veramente 
I’ impressione d’una bandiera).

La tromba sale al soffitto, gira e poi cade.
Kokum parla con voce potente.
La tromba gira e tocca tutti.
Una voce davanti 1’ Ammiraglio X . Y. si dice suo fratello E. Dialogo.
La tromba batte forte sulla testa di uno di noi.
Mia figlia e toccata in faccia e sulla testa.
Dolt. Barnett-. « Good night. Good souls, we will have to close, we will 

be on our way ».
(Buona notte. Buona gente, noi dobbiamo smettere e andare per la no

stra strada).
La Nonna si indugia ancora un momento davanti a me con saluti e baci, 

liberamente, mentre la tromba e visibile a terra, lontana.

S i r in n o va  in m e, d o lc issim a, l ’im p ressio n e  d e lla  N onna v iv a , 

p a lp itan te  d ’a m o re ; sq u is ito  ricord o  d e lle  in d im en ticab ili se d u te  

cost finite.
G e o rg e  V a lia n tin e  p a rtira  dom ani p er l ’In g h ilte rra .

D o tt. P i e r o  B o n .

L a  contraddizione.

Molte cose certe sono contraddette, molte false passano senza contrad
dizione: ne la contraddizione e segno di falsita, ne la non contraddizione 
e segno di verita.

P a s c a l .
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r  f  O gn un o di noi puo a v e re  una p red ilezion e p erso n ale  in fa- 

v o re  d e lla  sua lin g u a  m atern a  o d e lla  su a  re lig io n e  m a te rn a ; m a 

com e sto ric i, d obbiam o tutte tra tta r le  a l m odo is te sso  ».

Q ueste b e lle  p aro le  di M ax  M u lle r  ( i) , le  q u ali non contengono- 

che una v e r ita  m an ifesta , non sono n e lla  p ra tic a  q u asi m ai a p p li

cate  dai cred en ti. E p p u re , p e r  ren d ersi con to  d e lla  in e so ra b ilita  

con la  q u a le  s ’ im p on gon o  anch e p raticam en te , b a sta  un istan te d i 

riflessio n e . N on si puo, n atu ra lm en te , p reten d ere  che una re g o la  

di tal fa tta  v a lg a  p er g li  a ltr i, m a non p er noi s te ss i. O ra, se  un 

P ro testa n te , a  m o’ d 'esem p io , v o le sse  co n sid era re  com e storico un 

avven im en to  p e r  il so lo  fatto  che esso  e re g is tra to  n e lla  B ib b ia , 

d o vre b b e  rico n o sce re  ad  un C atto lico  il d iritto  di fare  a ltrettan to  

'M a ci son o  L ib r i d e lla  S a c r a  S c r ittu ra  ch e son o  can o n ici p er i 

yCattolici e non lo sono p er i P ro te s ta n t i : p e r  esem p io , q u ello  d e ’ 

Maccabei. P e r  i M ussu lm an i, poi, e can o n ico  il C o ran o ; p e r  i B ra -  

m isti sono can onici i Veda, che nem m eno i B u d d ist i riconoscono- 

.com e ta li. E  cost v ia . N e  r isu lta  che, se  si v o le sse  con fon d ere  in 

tal m odo c io ch e si cred e  m erce  la  F e d e , con c io  ch e c ’ in se g n a  

la  R a g io n e pura, uno sto rico , trattan d o  a v ven im en ti re g is tra t i 
nei~Lib~n S a c r i  d e lla  su a  re lig io n e , non jT n trehhp trr ivp re che 

p er i s uoi p rop rii c o rre lig io n a rii. anzi p er q u elli so lam en te  che 

am m ettono ta le  s iste m a  di p ro v a  sto rica . D on d e una stra n iss im a  

con fusion e nel cam p o  d e lla  S to r ia , e ta lv o lta  perfino in q u ello  d e lla  

S c ien za , com e quan d o si tratta  d e lla  form azion e dei m o n d i,.d e lle  
o r ig in i_ d e iru o m o , d e lle  p rim e fasi deH’ um anita.

O ram ai, tran ne alcun i sc ritto ri p rettam en te  e cc le s ia st ic i —  non 

tutti —  o in m anualetti pei fa n c iu lli, nessun au tore cristia n o  co- 

m in cerebb e una Storia Universale p arlan d o  d ’ A d a m o  ed E v a  nel

(l) Origine e sviluppo della Religione, 5* lezione, § 1.
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P a ra d iso  te rrestre , p iu  ch e e g li  non am m etterebb e che uno sto rico  

b ra m ista  in izi l ’o p era  su a  d a l g io rn o  m em orab ile  nel q u a le  B ra m a  

tra sse  d a lle  d iv e rse  sue m em bra le  q u attro  caste  d e ll ’ In d ia . Q ueste 

son o  cred en ze re lig io se  r isp e tta b iliss im e , m a ch e non bann o d a  

e sse re  m isch ia te  con  la  S to r ia  e la  S c ien za , quando b a ste v o li do- 

cu m en ti sto ric i e dati sc ien tific i non ci au torizzin o  a  farlo .

C o si, vo len d o  qui occu p arm i sotto  l ’ a sp etto  sto rico  e scien tifico  

d i a lcun i fatti m iraco losi di cu i ci p a r la  il V a n g e lo , m etto da 

ban d a le  op in ion i m ie in fatto  di re lig io n e , q u ali esse  siano, p er 

non co n sid era re  le S a c re  S c r ittu re  se non com e fare i d ’ un ’o p era  

s to r ic o -re lig io sa  q u a lu n q u e : i Veda, le S to r ie  d ’E ro d o to  e T ito  L i- 

v io , la  v ita  d ’A p o llo n io  di T ia n e , sc r itta  da F ilo stra to , e v ia  di- 

cen d o , cercan d o  d iscern ere  cio  ch e e storicamente p ro v a to  da c i6  

c he non lo e.

I m iraco li del V a n g e lo  sono acco lti com e autentici dai cristian i, 

resp in ti d a g li a ltri, secon d o che in te rve n g a , o non in te rve n g a , la 

F e d e . L i  con sidero  dunque, non g ia  com e fatti la  cu i re a lta  s ia  

sto ricam en te  d im ostrata , m a com e un con tributo  im portan te a lio  

stu d io  d elle  credenze di un certo  popolo d e ll ’A s ia  occid en ta le , in 

un dato  p eriod o  d e lla  sua S to ria . Mi r iv o lg o  cosi, non ai c ristia n i 

o non cristia n i so lam en te, m a a  tutti co loro  che p cn san o  e  ra- 

g io n a n o . —

A p p ro v o  io dunque la  d istin z ion e k an tian a fra  la  « ra g io n e  

p u ra  » e la  « rag io n e  re la t iv a  », che autorizza la  F e d e ?  N on  facc io  

o p e ra  di teo lo g o  o di m etafisico , m a di sto rico  di un ram o d e lla  

sc ie n z a ; non d eb bo q u in d i d iscu tere  qui ta le  q uestion e, m i lim ito  

a  r ile v a re  com e, sto ricam en te, e ssa  e s is ta  p re sso  i cred en ti i q u ali, 

senza nem m eno ren d ersen e  sem p re  conto, g iu d ica n o  ad  un m odo 

d e lle  question i re la t iv e  a lia  v ita  ed  a lia  scien za e  di q u e lle  con- 

cern en ti le loro credenze re lig io se  d o g m a tic h e ; reg o la n o  le  p rim e 

a  norm a d e lla  R a g io n e , le secon d e con form em en te a lia  F e d e .

N on ig n o ro  che, da q u a lch e  tem po, una S c u o la  di n eu ro lo g i, 

ip n o lo g i, sp iritis ti, ecc., si s tu d ia  di sp ie g a re  i m iraco li e v a n g e lic i 

con an a lo g ie  tratte  da certi fenom eni che la  S c ie n z a  com in cia  o ra  

ad  a cc o g lie re . II g u a io  si e che q uesto  so ttile  la v o ro  e puram ente 

« accad em ico  », com e suo l d irs i, se  p rim a l ’ au ten tic ita  dei fatti che 

s i le g g o n o  nel V a n g e lo  non e storicamente d im ostrata . Sen zad ich e , 

il p ara lle lo  non ofFre m a g g io re  in teresse  di q u ello  che ci p otrebbe 

e sse re  a co m p ierc  lo stesso  lavo ro  a prop osito  d elle  m e ra v ig lie  

ch e  si le g g o n o  nei Fasti e n elle Metamorjosi d ’O vid io .
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A lm eno se questo parallelo  fosse sem pre scientificam ente giu- 
stificato! M a ne siam o assai lontani.

II dott. F e lice  R egn au lt, ad esem pio, ha fatto alia  Scuo la di 
P sico lo gia, a  P a rig i, nel 19 0 1, lezioni sul seguente te m a : L a  Vita 
d i Gesu d in am i alia Scienza ipnoiica (1). E cco  le parole che hanno 
potuto uscire dal la sua bocca e dalla sua penna (p. 174), a propo- 
sito del m iracolo delle nozze di C an a:

La trasmutazione dell’ acqua in vino e una suggestione collettiva; i di- 
scepoli hanno bevuto acqua credendo fosse vino. Questa esperienza ipno- 
tica puo essere facilmente realizzata.

La moltiplicazione dei pani e dei pesci puo ricevere la stessa spiega- 
zione.

Che g ru lleria ! Quale e dunque l’ ipnologo che puo confondere 
un’esperienza di laboratorio, realizzata su alcuni so ggetti sce lti, 
che sono stati ipnotizzati ed hanno accettata l’ ipnotizzazione e le  
suggestioni successive, con i fatti di cui qui si tratta? D acche, se- 
condo il dott. F e lice  R egn au lt, « questa esperienza e di facile rea- 
lizzazione », perche non prova, alia fine d’un banchetto di nozze, 
a far servire  acqua ed a convincere i convitati che bevono cham
pagn e?  Perche dunque, quando una folia di cinque m ila persone e- 
affamata. non cerca di persuader la che tutti stanno a llegram ente 
m angiando pane e pesce, e che ne sono satolli?

II Dott. R egn au lt applica la stessa spiegazione a parecchi altri 
m iracoli attribuiti al C risto!

Non mancheranno spiritisti i quali parleranno degli «apporti» p er 
tentar di sp iegare cio che g l ’ ipnologhi debbono trovare troppo duro 
pei loro denti. M a citino dunque fatti osservati nelle loro sedute 
medianiche, i quali possano anche lontanam ente rag gu ag liarsi a 
quelli suddetti, e a G esu che cam m ina su lle  acque, che con una 
parola calm a una tem pesta, d issecca un fico, risuscita un morto, ecc. 
Non basta accendere un fiam m ifero per sp iegare  com e sia  sta te  
fatto il So le.

L ’ im b a r a z z o  d i  c e r t i  t e o l o g i  c r i s t i a n i

A PROPOSITO DEGLI ESORCISMI DI G e s C

L a  categoria  di m iracoli di G esu  della quale intendo qui occu- 
parm i e quella costituita dai suoi esorcism i. E  forse la  questione

(1) R evue J e  /’ Hypnotism e, 1902, p. 168*175, 210-214, 236-240.
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piu delicata che s ’ incontri nei V an g e li. Non si tosto il progresso 
d ella  c iv ilta  e della scienza ebbe forniti alcuni elem enti positivi 
a ll ’esegesi biblica, si v idero sorgere, fin dal X V I I I  secolo, critici i 
quali elevarono dubbi sulla natura dei casi di possessione reg i- 
strati dalle S acre  S crittu re ; non si era propensi a  ved ervi altro 
■ che m alattie nervose (i) . U n po’ piu tardi, G . G . R o u sseau  non 
nascondeva che i prim i suoi dubbi su ll’autenticita del V an ge lo  g li 
■ erano venuti d a ll’opera d’esorcista attribuita al M essia. A ’ giorni 
nostri, la m aggioranza dei cristiani preferiscono non so llevare questa 
spinosa questione —  con che s ’ im m aginano forse di sopprim erla. 
A ltr i, piu co ragg io si, affrontano il problem a ricorrendo a spiega- 
zioni im barazzate, le quali sono peraltro abbastanza interessanti per 
d o ve r essere esam inate.

Com incerd con quella che e piu diffusa nei circoli ortodossi, 
essendo la  sola che non im plichi l ’afferm azione secondo cui il 
V an ge lo  bru lica d ’errori. E c c o la :

I. — Vi fu, al tempo di Gesu Cristo, un’epidemia di possessicni dia- 
boliche, che non si e piu rinnovata di poi, grazie alia venuta del Messia 
ed alia Kedenzione del genere umano che ne fu conseguenza.

T a le  spiegazione non reg ge  per ragioni d ’ogni sorta. S i potrebbe 
am m etterla, strettam ente parlando, se i fatti storici vi si prestassero. 
M a la verita si e che l’A n tico  Testam ento, il quale reg istra  g li 
avvenim enti anteriori a lia  Redenzione, non contiene quasi traccia 
d ’ossessioni e possession! diaboliche. Non v e  ne ha forse altro 
esem pio che quello presentato dallo « spirito m aligno » che tor- 
m ento Sau lle , e quello di Sara , nei L ibro  di T obia, non canonico 
per i Protestanti. M a sopratutto, e falso che le possessioni ab- 
biano cessato con la Redenzione. G li AtH de$;li Apostoli e g li scritti 
d eg li autori ecclesiastici de’ prim i secoli della C hiesa ci m ostrano 
che continuarono dopo, come erano stati prim a della  morte del 
R edentore.

Taluni teologi suppongono che D io abbia perm esso che vi fos- 
sero molti demoniaci al tempo del Cristo, affinche questi avesse 
modo di guarirli. E  s ia : am m ettiam o questo fatto bizzarro, che i 
dem onii siansi decisi a lavorare contro il loro proprio interesse. 
M a le occasioni di operare m iracoli non m ancavano certam ente al 
M essia, anche senza avere ricorso ad esorcism i i quali, lungi dall’a- 
lim cntare la fede dei cristiani, lianno piuttosto l’effetto di scuoterla.

( i > Veggasi, circa questi precursori del dubbio, A. Maury, La Magic et l'Astrologie, 
18O0, p. 3 3 ;.
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N el M edioevo e nei prim i secoli che seguirono, g l ’indem oniati 
sono stati innum erevoli. M a non teniam one conto, v isto  che i teo- 
log i protestanti, disposti ad am m ettere quelli di cui parla il Van* 
geio , possono contestare la  natura diabolica dei casi piu recen ti; 
d ’altra parte senza alcuna rag ion e lo g ica  o scientifica, la quale non 
possa appltcarsi pure ai casi reg istrati dai L ib ri canonici. N ulla 
di piu delizioso, a  tale proposito, che le seguenti parole che si 
leggono nel la nona edizione dell’ Encyclopedia Britannica  (i). A llu - 
dendo alle discussioni sul tem a di cui parliam o, v i si n ota:

Per i tempi nostri, sembra che questa tesi equivalga a discutere se la 
terra non fosse realmente piatta al tempo in cui si riteneva che cosi fosse, 
ma che sia diventata rotonda dacche gli astronomi ci fornirono una spie- 
gazione diversa dello stesso fenomeno. Vale meglio rilevare come sia staio 
graduate il passaggio che s’e fatto dalla dottrina della possessione demo* 
niaca a quella scientifica della malattia, ed in quali proporzioni I’antica 
opinione sopravvive nel mondo.

Cio non sign ifica affatto che la possessione dem oniaca non 
esista, e che 1’opinione scientifica non possa nuovam ente m utare 
come una volta ha g ia  mutato. Quello che abbiam o fatto rilevare 
indica soltanto che la tesi secondo cur i casi di possessione si 
sono lim itati ad un breve periodo dell’esistenza dell’um anita e pue
rile sotto l’ aspetto della logica, e falsa sotto l’aspetto della storia.

*
* *

Passiam o alia  seconda tesi, che e la segu en te :

II. — Gesu non ignorava che i disgraziati che gli venivano presen- 
tati non erano demoniaci, ma semplici malati. Dovette peraltro fingere 
d’accettare la credenza generate, per non rendere piu difficile la sua mis- 
sione, la quale non consisteva gia nell’ insegnare la scienza, ma nell’ap- 
prenderci verita di carattere spirituale. Parlo quindi dei casi di posses
sione demoniaca come lo facevano i suoi contemporanei.

A  cio si puo anzitutto obiettare che la possessione dem oniaca 
e una questione non solam ente scientifica, ma di carattere sp iri
tuale, cosi da essere perfettam ente com presa nei lim iti della mis- 
sione che i V an ge li attribuiscono al S ign ore .

In secondo luogo, G esu annuncio a’ suoi discepoli novita cosi 
straordinarie, cosi ardite, che avrebbe ben potuto insegnare come 
i creduti indem oniati fossero in realta sem plicem ente afFetti di ma*

5 1 1

(l) Articolo: Demonology.
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lattie n atu ra li; nessuno se ne sarebbe scandalizzato, giacche la 
credenza nella possessione non era im posta dalla le g g e  m osaica e 
dalla Scrittura.

L ’ ipotesi di cui si tratta ci costringe ad am m ettere che G esu , 
non solamente non dicesse sem pre tutia intera la verita  (il che e 
naturale e legittim o), ma dicesse pure alle volte cose contrarie alia  
verita ; che occorre quindi scernere ne’ suoi detti cio che e vero da 
cio che e detto per pura convenzione. Come non rendersi conto 
del pericolo che presenterebbe tale ammissione, per l’ in tegrita del 
C ristianesim o?

P assi ancora se G esu si fosse limitato a non contradire su questo 
punto, la credenza gen erale ! M a il V an ge lo  ci m ostra il Cristo che 
ordina esplicitam ente ai demoni di lasciare il corpo d’un m alato (i). 
T o llera che il preteso demonio, per bocca dell'energum eno, lo pro
claim  il M essia (2). Quando i settanta discepoli che eg li ha mandati 
a predicare la nuova verita  tornano a lui, entusiasm ati di essere 
pervenuti a com piere miracoli, ed esclam ano: « S ignore, i dem onii 
stessi si sono sottom essi nel Tuo n o m e ! », il S ign o re  risp on d e: 
« Contem plavo Satana cader dal cielo come la fo lgore  !»  (3).

G esu so lleva spontaneam ente la questione della possessione de- 
m oniaca anche quando nessuno vi fa allusione (4). A fferm a a ’ suoi 
discepoli che il potere di cacciare i dem onii e loro conferito com e 
un attestato della loro m issione (5), il che costituirebbe una specie 
d ’im postura, se G esu avesse pensato che i demonii nulla hanno che 
fare con le m alattie dei m ortali.

U ltim a ip o tesi:

*
* *

III . — Gesu non ha mai parlato di possessione demoniaca. Sono i suoi 
discepoli, gii evangelisti in particolare, che hanno mal riportate le sue pa
role, piegandole conformemente alle loro idee (0).

Finche tale ipotesi e m essa avanti daun criticonon  cristiano, tutto 
quanto g li si pud obbiettare si e, che nulla ne addim ostra la  verita , 
e che, d ’altra parte, se G esu non era il M essia, non si capisce per- 
che si abbiano ad attribuirgli a questo riguardo opinioni difFerenti

(1) Ma sco , V , 8.
(2) Ma t teo , V II I , 28-29.
(3) I.u c a , X , 18.
(4) M a tteo , X I I ,  45; L uca , X I , 24.
(5) Ma t t e o , X ,  1 .
(6) Ch am ber ’ s , Encyclopedia o f  Religious Knowledge, voce: « Demons ».
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r
da quelle de’ suoi connazionali, contrariam ente a cio che risu lta dai 
V an geli. M a sulla bocca d’un teologo cristiano, l ’ ipotesi e g ra v e  
assai, g iacche, se si am m ette che le parole del Cristo sono state ri- 
'» ferite incorrettam ente e svisate  in cosi la rg a  m isura al punto da 

\ esserg li attribuiti discorsi e idee che non ebbe mai, si puo al 
j  modo stesso sostenere che le parole concernenti la d ivin ita del Cristo,

L
la  Redenzione, ecc., siano state m al com prese e p egg io  riferite — 
nel qual caso e la fine del Cristianesim o inteso, non com e filosofia, 
ma come religione, come Chiesa. II sospetto che frasi im portanti 
siano state m aleTritefpretate potrebbe infatti riferirsi ad ogni inse- 
gnam ento di G esu , e le parole del L o g o s  non potrebbero piu es- 
sere ferm am ente ritenute.

/~  Concludiam o. A l  cristiano che si attiene ai docum enti, anziche, 
/  fantasticare a seconda di cio che eg li personalm ente puo desiderare, 

I non e dato ragionevolm ente contestare che num erosi casi di pos* 
I sessione dem oniaca realm ente accadessero al tem po di G esu , a  
\ detta degli E va n ge lii, e siano esistiti dipoi, ne che il R ed en tore 

veram ente credesse alia  possessione. 
r  P er  parte sua, il non credente, il quale non am m ette ne la di* 

/  v in ita di G esu, ne l ’ ispirazione d ivina del V an gelo , non ha dubi- 
l  lato mai, ne mai potra dubitare, che a ragione g li evangelisti at- 
\  tribuissero anche a G esu tale credenza, allora universale in Giudea.

( Cojiiinua).
C e s a r e  V e s m e .

Demon! e del.

...Tu passi a un’altra distinzione fra gli dei e i demoni: tu dici che gli 
dei sono intelligenze pure; ma presenti la tua opinione come un’ ipotesi o 
come soddisfacente per altri, e affermi che i demoni partecipano delPintel- 
ligenza, ma sono psichici. Non ignoro che la maggior parte dei filosofi pensa 
cosi; ma non nascondero quella che credo la verita, perche tutte queste 
opinioni sono confuse e possono essere trasferite dai demoni alle anime, le 
quali pure partecipano dell’intelligenza, ma discendono dagli dei sino al* 
l’ intelligenza immateriale in atto, che gli dei sorpassano in modo assoluto.

*
*  *

Molti credono che i sacrifici siano rivolti soltanto ai buoni demoni; altri, 
alle ultime potenze degli dei, altri alle potenze divine e demoniche peri- 
cosmiche e circumterrestri. Una parte di cio che pensano e esatto; ma essi 
ignorano questa forza nel suo complesso e la somma dei beni che ne risul* 
tano e che si riferiscono a tutto il divino.^

G iam blico .

3



LE BASI ETICHE DELLO SPIRITUALISMO
( Cont. e fine :  v . fa sc . precede pag. 4 6 2).

E  lecito chiedersi o g g i se lo spiritism o p o ssegg a  caratteri etici 
tali da renderlo acccttabile com e dottrina a  chiunque non sia  fuor- 
viato da preconcetti di sistem a. Preoccupazione costante dei di- 
sincarnati nell’ insegnam ento ch’essi hanno finora im partito, mi 
pare sia stato quello d’ infiltrare nell’anim o d eg li incarnati che il 
mondo sp irituale e com penetrato da questi due grandi principii 
che ne regolano l’an d am en to : l’ ln telletto  e 1’A m o re com e fine, 
il D olore com e mezzo per rag g iu n g ere  un tale fine. G razie, si 
dira, lo sapevam o. L a  « filosofia perenne » e tutte le principali 
religioni del globo hanno, in term ini piu o meno differenti, pre
dicate) la stessa cosa. Orbene, io v i dico che se g li spiriti cornu- 
nicanti fossero saltati fuori con una dottrina d iversa da quella che 
si trova esposta nelle opere di A lla n  K ard ec  e di Stainton Moses, 
piu com plessa dal punto di v ista  teoretico, m a meno soddisfacente 
sotto l ’aspetto m orale, sarebbe stato questo un m otivo sufficiente 
per indurm i a credere non essere lo spiritism o-m edianism o che la  
proiezione dello stato d’anim o della societa odierna scettica, utili- 
ta r is ta ; oppure mi avrebbe tratto davvero  a dom andarm i con lo 
Zacchi se invece di essere i com unicanti « realm ente delle anim e 
« disincarnate, non fossero invece quegli spiriti inferiori cattivi e 
« malefici che, secondo il Cristianesim o e tutte le gran di religioni, 
« lavorano, sotto false apparenze, ai nostri danni » (1). N el modo 
con cui si presenta invece l ’ insegnam ento spiritico, io mi trovo, 
al riguardo delle « false apparenze » che potrebbero prendere g li 
spiriti cattivi (demoniac.i) per ingannarci, in uno stato ben di- 
verso  da quello dello Zacchi. Questi ammette la possibility che 
se i disincarnati si com portano nello stesso modo degli spiriti an- 
cora prigionieri della cam e... sono guai, poiche g li im broglioni

(1) A ngelo Za cch i. Lo spiritismo e la sopravvivensa delCanima, R o m a , Ferrari, 
p a g . 2 4 9 .
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piu em eriti riescono spesso a  prendere la  veste di galantuom ini, ed 
e  proprio quando tentano qualche gro sso  tiro cbe... diventano 
fiori d’onesta, mentre io reputo che sia  questo un ragionare un po’ 
sem plicisticam ente. L o  spiritism o, se non altro, e riuscito a  trarre 
molte anime fuori del baratro del deserto m aterialistico , a donare 
a queste anime un senso di responsabilita m orale cbe esse, vivendo 
appunto nella condizione succitata, non avevano ne avrebbero mai 
potuto acquistare. S e  i docenti, anziche essere i disincarnati desi- 
derosi di procurare il m assim o bene ai loro discenti incarnati, fos- 
sero degli sp iriti m alefici o dem onii, come si vo g lia  chiam arli, di 
non altro desiderosi che di tirarli in trappola, mi sem bra che la  v ia  
seguita da questi ultim i per raggiu n gere  il loro intento non s ia  dav- 
vero la m igliore. G li scettico-m aterialisti si trovano g ia , se si vuole, 
in istato se non effettivo, alm eno virtuale di perdizione, essendo 
essi nelle disposizioni piu adatte per mal fare ; e allora quale in* 
teresse potrebbero avere detti cattivi sp iriti a rim uoverli da questo 
stato * propizio per essere indotti al m ale»? In altre parole, l’ im- 
broglione si cam uffera da persona onesta di fronte a chi eg li ri- 
tiene possibile di attirare nella sua orbita per g iu ocarg li il brutto 
tiro di cui parla lo Zacchi, ma non s ’ incom odera certam ente a 
fare altrettanto verso  chi si trovi g ia  nell’attitudine piu favorevole 
per esser m esso nella rete, P ercio  il d iavolo  che im partisce inse- 
gnam enti sp iritualistici a chi di spiritualism o nulla ha mai saputo 
o voluto sapere, ag ireb b e contro i suoi interessi, e i teorici dello 
sp iritism o hanno, da questo lato, ragione da vendere. M a ricor- 
diamoci che lo Zacchi, di cui dobbiam o peraltro riconoscere il va- 
lore non comune, data la sua condizione d ’ecclesiastico, vede ge- 
neralm ente le cose piu come apologista cattolico che come ricer- 
catore  spregiudicato della verita. Chiusa questa breve parentesi 
— in relazione del resto col nostro assunto —  diro che se la 
bonta d’una cosa si giud ica dai risultati ch ’essa da, l ’ insegnam ento 
ricavato dallo spiritism o ne ha dati di si buoni, & riuscito a scuo- 
tere delle menti cosi ottenebrate dallo scetticism o, e dalle teorie 
natiiralistico-m aterialistiche che, sotto l’ aspetto etico, offre —  mi 
sem bra — ben pochi punti vulnerabili. Che g li spiritisti, in ispecial 
modo i K ardech ian i, siano stati sin dall’origine un po’ scarsi di 
senso critico nella elaborazione della loro dottrina, lo concedo, ma 
ch e si possano m uovere degli appunti al contenuto m orale di que 
st’ultim a, lo nego. Che l ’ insegnam ento dato dai disincarnati non 
ab bia oflferto a ll’um anita delle cose nuove, e non abbia che con- 
ferm ato e fatto risplendere di nuova luce dei principii che g ia
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erano scolpiti nel cuore dell’uomo, lo concedo pure, ma... e questo 
che contribuisce piu di qualsiasi altro fatto a  farm i riguardare lo 
spiritualism o sperim entale come cosa assai piu seria di quel che 
o ggi si sia  propensi a  crederla . E d  agg iu n go  anche che se le co- 
municazioni di cui si tratta fossero state, dal lato m orale, di tut- 
t’ altra sp ecie : se, per esempio, invece d’ insegnare I’elevazione del- 
l’ individuo m ediante il dolore, l’ abnegazione e il sacrificio verso  
g li altri individui, avessero  cercato d’ inculcare una m orale diffe- 
rente, quella, per esem pio, del N ietzsche sul potenziamento dell’in- 
dividuo astrazione fatta da ogni idealita etica, rip resa o g g i teori- 
camente da E v o la  attraverso il suo m agism o, e praticam ente... da 
una buona percentuale dei nostri contem poranei; se avessero  in 
som nia voluto persuaderm i che il Bene e il M ale sono dei sem plici 
concetti so g gettiv i della creatura u m an a; che si pud diventare « su - 
peruomini » solo quando si sia  liberata la  nostra m ente dai cosid- 
detti pregiudizt m orali, e che la  perfezione si trova  « jen seits von 
G ut und B d se », allora e probabile che il mio pensiero su lla possi
bility e probability che le com unicazioni m edianiche provenissero 
da individuality  collocate ad un gradino superiore al mio n e llasca la  
della perfezione, sarebbe assai d iverso  d a  quello che e presente- 
mente. S i dira forse che questo e un rag ion are alia  stregua della 
propria individuality  lim itata, e che la realta e senza dubbio im- 
m ensamente piu vasta, piu ricca e piu com plessa di quanto l ’uomo 
possa im m aginare. M a questo sono il prim o io a  ricon oscerlo ! Con 
buona pace, pero, di coloro che afferm ano essere la « potenza » 
un qualche cosa che trascende la « m oralita », debbo dire che se 
la estrem a lim itatezza del mio conoscere dovesse co involgere ir. se 
un falso concetto della m orale quale si presents alia  m ia ragione e al 
mio sentim ento; se, in altri term ini, la « quantita » dovesse recar 
pregiudizio alia  < qualita » della  m ia conoscenza nei rispetti del- 
l ’e t ic a ; e mi si venisse a dire che la  perfezione trovasi al di la del- 
l ’ ld ead i Bene che io, uomo fornito di nozioni lim itatissim e, posseggo„ 
mi sentirei allora di dover proclam are ad alta voce che l’ordine co- 
sm ico e una turlupinatura b e lla  e buona, anche perche chi puo as- 
sicurarm i che se m’ inganno ora che ho « id ee  m orali », non m’ in- 
gannero anche quando, avanzato in evoluzione (in che cosa possa 
poi consistere quest’avanzam ento quando s'intenda prescindere com- 
pletam ente dai valori m orali, lascio che ce lo  spieghino i novelli 
romantici), sard del tutto sbarazzato da questi p reg iu d izi?  Poiche, 
ammettendo questo cam biam ento qualitalivo , v iene a  m ancare ogni 
pietra di p aragon e; un’ individualita che non p o ssegga  piu i caratteri
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intellettuali e m orali dell’uomo, non si potra dire essere essa piu 
evolu ta dell’uomo, ma sara qualche cosa di affatto d iverso da questo, 
e di qui sorgera l ’ im possibilita m anifesta d’ istituire un confronto 
tra il meno e il piu progredito.

Infalti evoluzione, alm eno in senso spirituale, non puo non si- 
gnificare arricchim ento di caratteri g ia  esistenti, e spiegam ento di 
nuovi caratteri che in uno stato inferiore d ’evoluzione non erano 
ancora venuti a lia  luce, m a che, sviluppatisi, non possono essere 
opposti ai prim i; non potra mai vo ler d ire sostituzione dei carat
teri stessi con altri di « qualita differente sotto l ’aspetto etico ». 
Non e am m issibile che un’ individualita com e si v o g lia  potenziata 
sulla condizione umana, non debba, perche tale, posseder piu quelle 
caratteristiche che la contraddistinguevano come animate aspirante 
al Som m o B ene , inteso come 'sacrificio di se per l’ elevazione mo
rale e intellettuale d eg li altri esseri. D io  e infinitamente m igliore 
di me, ma la sua bonta non puo essere qualche cosa di qualita- 
tivam ente differente dalla mia, com e una go ccia  d ’acqua dell’oceano 
non d ifferisce in qualita da tutta l’ acqua dell’oceano, m a ha ne piu 
tie meno le m edesim e caratteristiche, sebbene la potenza della goc
c ia  non sia  in alcun modo paragonabile a quella dell’ intero oceano.

L ’ insegnam ento m edianico &, se non altro, inform ato da questo 
spirito di alta eticita cio che lo rende in sommo grado accettabile. 
S i com prende facilm ente come la societa scettica d ’o g g id i possa 
nutrire dei dubbi sulla genuinita delle comunicazioni provenienti 
da spiriti che si presentano come « superiori » e d iscesi da sfere 
elevate d ’esistenza, dato che quanto e da loro predicato apparisce 
calcato sulla fa lsariga  delle dottrine morali e relig iose di ogni po- 
polo della terra, e coincide inoltre coi sentim enti piu intimi di 
tutti g li uomini. Non si com prende perche tali entita, discese tra 
noi probabilm ente con g ra v i difficolta, persistano a  rim anere sul 
terreno del sem plice e del naturale. E  si ripete a sazieta : e cosa 
vecchia, la sapevam o. A  questo riguardo mi perm ettero osservare 
che nella storia dell’um anita, g li insegnam enti m orali che hanno la- 
sciato m aggiore im pronta e sono stati piu fecondi di successo, sono 
stati sem pre i piu sem plici e i piu facili. Un esem pio eloquente 
lo abbiam o nella dottrina del Cristo.

C ’e poi un’altra ragione di non minore rilievo, ed e questa 
« l’ unita d ’ insegnam ento » che proviene dai disincarnati appartenenti 
a stadii superiori d 'evoluzione. U nita specialm ente m orale : « tutti » 
si accordano infatti nel farci sapere che la gran le g g e  che go vern a 
revoluzione e il perfezionam ento degli sp iriti e A m ore, D olore ed
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Espiazione, come mezzo atto a condurre a ll’acquisto di una sem pre 
m aggiore possibility teoretica o contem plativa, cioe nell’a lla rg a - 
mento dell’ intelligenza. E  non solo questo scaturisce dalle cornu- 
nicazioni spiritiche di carattere e levato : v i si trova anche, in certo 
qual modo, una soluzione razionale e p lausibile del problem s del 
m ale. Che nell’ordine delle cose non esista  il « m ale assoluto 
che ogni fallo  sia passibile di riparazion e; che non esista « in
ferno esteriore » bensi solo « interiore » ; che ogni colpa s ia  
purificabile m ediante esp iazione; che la  m isericordia d ivin a non 
perm etta in alcun modo la perdizione della  creatura, m a che tutti 
g li esseri o prim a o poi com piranno il ciclo della  loro evoluzione 
verso  il B ene Suprem o, ecco delle basi m orali alle quali ben dif- 
ficilmente se ne potranno sostituire altre. Percio , anche da questo 
punto di vista , la dottrina sp iritica, fondata principalm ente su g li 
esoterism i delle grandi religioni in rapporto alle  conquiste conti- 
nuamente fatte dalla filosofia e dalle scienze d’osservazione e d’e- 
sperienza, mi pare che nella sua grande sem plicita presenti, rigu ar- 
data coscienziosam ente sotto tutti g li aspetti e senza pregiudizi di 
si sterna o di credo religioso , d eg li elem enti tali da far pensare ad 
un piano prestab ilito , e quindi a lia  realta e a ll’obbiettivita delle 
comunicazioni fatte. V o g lio  d ire che se l’ im palcatura m etafisico- 
m orale della dottrina sp iritualistica ricavata dal m edianism o non 
oltrepassasse la sfera del so ggettivo , si riso lvesse nell’azione del 
subcosciente oppure avesse tutta la sua ragion  d’essere nei feno- 
meni cosiddetti di telestesia, iperestesia, criptom nesia, ecc., essa 
non dovrebbe uscir fuori, dalle m olteplici comunicazioni, cosi uni
forme, cosi tutta d ’un pezzo come invece si presenta. Perche —  e 
inutile negarlo — si ha, nel caso dello spiritism o, un’unita peda
g o g ic s  che difficilmente risulterebbe da elem enti spezzati, dispa- 
rat i e contraddittorii come quelli che eventualm ente em anerebbero 
dalle coscienze degli individui quali li conosciam o. S ta  bene che 
dopo tutto cio che vien fuori dalle comunicazioni m edianiche sia 
scolpito piu o meno nell’ intimo di tutti i cuori, ma bisogna anche 
tener conto delle sovrapposizioni che hanno avuto luogo a questo, 
chiam iam olo cosi, sostrato com une, e che non m ancherebbero cer- 
tamente di far la loro com parsa nelle comunicazioni stesse, qua- 
lora queste avessero  orig ine dal subcosciente del medium o d eg li 
assistenti alle sedute. Sareb be d’uopo am m ettere che i d iversi 
« subcoscienti » si trovassero ovunque e ognora concordi nell’e ' 
spellere di proposito dalle loro m anifestazioni tutti questi elem enti 
disparati, stratificati nelle d iverse coscienze individuali, e « sem pre
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con intenzione » rendessero espresso cio che si tro va  al fondo di 
dette coscienze. M a ognun vede com e s ia  in tal caso im m ensa- 
mente piu sem plice e piu um anam ente possibile l’ ipotesi d ’un in- 
tervento intelligente e vo litivo  di disincarnati che, raggiunto  un 
Iivello superiore di coscienza, si trovino unanim am ente d’accordo 
nel conferm are a ll’um anita e, comunque, ag li spiriti m eno evoluti, 
quella dottrina o quell’ insiem e di dottrine in piu diretta attinenza 
coi loro istinti m igliori e con le loro m aggiori o minori esigenze 
di eticita, che non am m ettere l’altra ipotesi della coincidenza o 
fortuita o m eccanica dei sostrati m orali delle coscienze. Non si 
possono considerare g li spiriti a lia  stregua di orologi d ’ identica 
costruzione e caricati tutti nel m edesim o istante, anche perche l’e- 
sperienza c; m ostra il contrario e, ad ogni modo, non si sfu gg i- 
rebbe neanche cosi a ll’ ipotesi del sopranorm ale. M a e ormai ve- 
rita vecchia che la m aggior parte degli uomini — per m otivi m orali 
piu che intellettuali, ricordiam ocelo bene — rifu g ge  dal sem plice 
e dal possibile dell'a l di la per app ig liarsi a ll’assurdo, al fanta- 
stico e a ll’ im possibile d ell’al di qua, quando quest’ ultimo collim i 
m aggiorm ente col suo basso Iivello  m orale che ne tiene velati e 
nascosti i sentim enti m igliori e i b isogni del cuore. Con cio non 
voglio  dire che la non credenza dipenda « totalm ente » da b assa  
m oralita. M a in buona parte si!

** *

P e r  concludere e riassum endo in poche parole quanto detto, 
mi sem bra —  come ripeto — che la  natura dell’ insegnam ento spi- 
ritico, essenzialm em ente m orale, sia  tale, appunto perche m orale, 
da avvalorarne la possibility ontologica. D a un lato, l ’estrem a sem- 
plicita dell’ insegnam ento stesso, da un altro lato, l’uniform ita etica 
risultante dalle d iverse com unicazioni in ogni epoca e in ogni luogo, 
mi sem brano segn i rivelatori di un grande d isegno universale, alia 
cui base stia  l’evoluzione, il p rogresso  incessante d eg li esseri verso  
quel Bene e quel B e llo  che non possono essere fantasie umane, 
evoluzione che ha per conseguenza 1’arricchim ento sp irituale d eg li 
esseri medesim i con l ’ascensione di questi a piani d ’esistenza sem pre 
piu elevati. Puo darsi che questo ritmo evolutivo non proceda so- 
pra un piano rettilineo, ma cio ha poca importanza. Come ho detto, 
se le teorie che sono state dettate d agli sp iriti fossero differenti 
da quel che sono, risentissero specialm ente della « moda » e della 
coscienza storica dei tempi in cui avven g o n o ; se, per esem pio.
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o g g i ch’e in vo ga il nietzschism o, il pram m atism o, il culto della 
forza e dell’azione, saltasse fuori la conferm a di tali teorie dalle 
comunicazioni dei trapassati, io avrei m old dubbi su ll’origine spi- 
ritica delle comunicazioni stesse... e penserei forse anch’ io a feno- 
meni di subcoscienza, di telestesia, ecc., anche se le esperienze 
medianiche fossero condotte con la piu grande rigorosita  e serieta. 
Questo, perche la teoria del <* Superuom o », dell’ al di la del Bene 
e del M ale di N ietzsche, il pram m atism o cosi caro ai banchieri e 
ag li uomini d’affari; l’ em pirism o, che in questi ultimi tem pi ha 
avuto cosi largo  sviluppo in G erm ania e in F ran cia ; l'idealism o 
dell’atto puro e delle tre forme assolute dello Sp irito  corrispon- 
denti ai momenti essenziali d ell’autocoscienza, cosi caro ai caccia- 
tori di cattedre nelle universita del regno d 'lta lia , non mi paiono 
davvero  tali da soddisfare i bisogni spirituali ed etici dell’uomo, 
solo che questi sia  in grado o abbia vo g lia  di sofFermarsi un poco 
a scrutare le profondita della propria anim a. M a altrettanto non 
pud dirsi dello spiritualism o che riafferm a sem pre i m edesim i con
cetti morali. Ci potra essere uno spiritualism o sem plicistico od il- 
luminato dal punto di v ista  gnoseologico-m etafisico, ma l’unita mo
rale si ritrovera in tutte le tendenze e in tutte le correnti spiritua- 
listiche. E  se si fara un raffronto tra la  m isteriosofia e l’esoterism o 
delle grandi religioni orientali, dalle anlichissim e tradizioni lemuriche 
ed atlantiche, con lo spiritualism o filosofico di tutte le epoche sto- 
rich e; tra i d iversi occultism i e illum inism i del seicento e del 
settecento, segnatam ente lo Sw edenborgism o, e lo spiritism o mo- 
dem o il cui inizio data, com’e noto, dal 1848 coi fam osi fenomeni 
di H yd esville  negli S tati U niti d’A m erica , ci si accorgera  che il 
verbo m orale e sem pre e dappertutto lo stesso ! Sono ben lungi 
dal negare l’ im portanza storica delle teorie e dei sistem i aspiritua- 
listici ed antispiritualistici, siano essi a tendenza idealistica e ma- 
terialistica, e cosi pure delle religioni positive. A nzi, diro di piu: 
tutte queste dottrine hanno per ufficio di sm orzare le punte troppo 
aguzze dello spiritualism o e di fam e risaltare vieppiii la ricchezza 
e  la bellezza. Guardiam o un po’ il criticism o, l ’idealism o concreto 
e il relativism o contem poraneo; chi potrebbe negare avere questi 
esercitato un potente influsso sopra la parte gn oseo lo gica  e onto- 
lo g ica  dello spiritualism o che, grazie  a queste correnti, ha esibito 
numerosi aspetti sconosciuti al sem plicism o teoretico di certe scuole, 
per esem pio, a quella orm ai classica di A lla n  K ard ec ; come non 
si trcvano detti sistem i in opposizione, dal punto di v ista  morale, 
con quanto venne nel settecento dettato d agli stessi sp iriti a S w e 
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denborg, ne contrastano con quanto e stato riconosciuto com e va- 
lido da intelletti potenti come M yers, H odgson, Ja m es, L o d g e  ed 
a ltr i?  Ma si d ira : In tutti questi scritti si e parlato di com unica- 
zioni fatte da spiriti superiori, m a bisogna convenire che la m aggior 
parte degli spiriti m ostra di avere una concezione intellettuale e 
morale dell’E ssere  e della V ita  non di troppo superiore alia  nostra. 
Ma se l'al di la e una continuazione dell’al di qua (badiamo bene 
che l’al di la e l’al di qua sono concetti relativi, modi d’ intenderci 
adatti alia  nostra ri strettezza m entale, poiche la natura e « una »); 
e se il p assagg io  evolutivo avvien e per grad i e quasi insensibil- 
mente, si capisce come gli spiriti poco o punto avanzati abbiano 
da insegnarci poco o nulla. L ’ insegnam ento sara solo dato d agli 
spiriti di rango molto piu elevato  della comune dell’umanita, e che 
si m anifestano soltanto quando qu aggiu  ne sia data loro la pos
sibility, per com piere appunto delle m issioni di carattere m orale 
presso coloro che ne abbisognano e posseggono la m aturita ne- 
cessaria per approfittarne. E  non ditemi, per l’ am or del Cielo, che 
la m orale da loro  predicata non e che cavolo  riscaldato, altri- 
menti io mi perm ettero di ricordarvi con Giordano Bruno che

Voi siete i! veltro che nel rio trabocca,
Mentre 1’ ombra disia di quel che ha in bocca.

Ma almeno se la vostra m orale fosse anche solam ente un’om bra 
di quella che « sappiam o » e « sentiam o » essere la piu adatta per 
farci tenere la strada m aestra del progresso e dellH perfezione! 
La « rifrittura » m orale che si ricava  dalle comunicazioni coi tra- 
passati e qualche cosa di ben piu grande, di piu spirituale e, se 
volete, di piu umano che non le dottrine fondate o sulla paura 
o sull’egoism o. L ’essenza del nostro spiritualism o e, sappiatelo 
bene, « Intelligenza » e « A m o re » .

R emo F e d i .

I presentimenti.

La morte, cosi poetica perche tocca alle cose immortali, cosi misteriosa 
a causa del suo silen/.io, deve aver mille modi di annunciarsi per il popolo. 
Ora un trapasso si faceva prevedere dai suoni d ’ una campana lontana; ora 
1’uomo che doveva morire intendeva picchiare tre col pi sul pavimento della 
sua camera. Una suora di S. Benedetto pronta a lasciare la terra, trovava 
una corona di spine bianchc sulla soglia della sua cella. Se una madre per- 
deva un figlio viaggiatore ne era subito edotta da sogni. Coloro che non 
aminettono i presentimenti non conosceranno mai le ore scgrete per le quali 
due cuori che si amano comunicano da uri punto all’altro del mondo.

C h a t e a u b r i a n d .



DALLE RIVISTE

(a cur a d i Em ilio Servadio)

Le sedute medianiche di Winnipeg.

Nel numero di ottobre della rivista « Psychic Science*, organo del 
British College o f Psychic Science, il dott. T . G. Hamilton ha pubblicato 
un lungo resoconto delle sedute sperimentali tenute in questi ultimi anni 
a Winnipeg (Canada) col concorso delle due medium Elizabeth M. e Mary
M. I fenomeni piu notevoli ottenuti furono, oltre a manifestazioni teleci- 
netiche (suono di un campanello chiuso in una scatola fuori della portata 
del medium e dei presenti) e di * voce diretta », quelle di materializzazione. 
Esse hanno una speciale importanza in quanto si sono potute verificare, col 
piu stretto controllo, e mediante il felice uso di una serie di apparecchi fo- 
tografici, alcune modalita non prima studiate della produzione teleplastica.

L ’ « entita » che dirige le manifestazioni e « Walter », il quale afferma 
di essere la stessa « guida » che presenzia alle sedute della famosa « Mar
gery ». « Walter » stabilisce, per lo piu con suoni convenzionali (telecine- 
tici) del campanello, talvolta anche mediante la « voce diretta », il momento 
piu adatto all’accensione del Iampo di magnesio. In questo modo, e in con- 
dizioni assai rigorose che sarebbe troppo lungo enunciare, furono fotogra- 
fate varie formazioni ectoplasmiche, le quali ripetono volti di defunti, e in 
particolare quelli del sacerdote Battista C. H. Spurgeon e del padre della 
medium Maria M. Le fotografie degli altri volti ectoplasmici (R. L. Ste
venson, D. Livingstone, ecc.) non sono ancora state riprodotte dal relatore.

L ’ esame delle fotografie pobblicate e quanto mai interessante. Oltre 
alia perfetta rassomiglianza del volti ectoplasmici Spurgeon con i ritratti di 
lui, sono notevoli alcuni particolari: 1’ectoplasma incornicia i volti (assai 
piu piccoli del normale) a guisa di due ali di farfalla; gli stereopiasmi sono 
in genere compiuti e tridiinensionali (da notare, tuttavia, il primo tentative, 
ancora imperfetto, ed un altro in cui la fotografia, presa in ritardo, mostra 
in atto il processo di distereosi). Ma il documento piu importante e senza 
dubbio quello che rivela, sulla tavola di fronte alia medium, una specie di 
capsula ectoplasmica, corrispondente per forma e per dimensioni al volto 
formatosi, che un momento prima della fotografia era evidentemente pro- 
tetto e come ingiobato dalla massa. Questa constatazione, accompagnata 
all’altra del quasi regolare e simmctrico incorniciamento dei volti, sembra 
dimostrare una precisa preordinazione nella preparazione dei teleplasmi, e 
nel loro svelarli di colpo quando la stereosi e completa.

Attendiamo le successive reiazioni, che lo Hamilton ci promette, per 
tornare su queste eccellenti esperienze.
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Fenomenl d’infestazione.

La rivista « Light » (19 ottobre e 2 novembre) riferisce su alcuni feno- 
meni a carattere infestatorio (.Poltergeist dei tedeschi) verificatisi a piu ri- 
prese a Poona (India) attraverso la medianit<i di un bambino decenne, Da- 
modar Ketkar. Le manifestazioni consistono esclusivamente in spostamenti 
di oggetti e in qualche <apporto>. Giocattoli, piatti, bicchieri ecc. hanno 
compiuto brevi percorsi in aria e sul pavimento, seguendo spesso il bimbo 
come se fossero attratti nella sua orbita. Talora i fatti si sono verificati 
mentre il medium dormiva. Secondo un chiaroveggente interpellato, essi sa- 
rebbero in connessione con una « entita » Lakshman, fratello defunto di Da- 
modar, morto nel 1910 a nove anni di eta (?).

Il bimbo, che e orfano e figlio adottivo dei coniugi Ketkar, e stato con- 
dotto in Inghilterra da Miss H. Kohn, sorella della sua madre di adozione, 
e verra studiato a cura del National Laboratory o f Psychical Research.

I

Nina Glagoleva, calcolatrlce prodigio.

Traduciamo dal fascicolo di settembre della rivista « Psychic Research* 
il seguente resoconto di Harry Price:

« Nina Glagoleva, la ragazza dotata di una mente da macchina calco- 
latrice, possiede una delle facolta mnemoniche piu sorprendenti del mondo, 
a detta di quattro professori dell’universita di Mosca che l’hanno esaminata. 
Nina, che ha ventidue anni ed ha avuto un’ istruzione elementare, ha ri- 
solto mentalmente, in quindici secondi, problemi matematici che hanno ri- 
chiesto due ore di lavoro ai professori suddetti, muniti di carta e di matita. 
I quattro professori dettarono alia ragazza quaranta parole russe, e imme- 
diatamente esse vennero ripetute nell’ordine. Questo esperimento fu reite- 
rato cinque volte, con-un totale di duecento parole differenti. Fu altresi 
dettata una serie di ventotto parole appartenenti a dodici lingue diverse, e 
queste vennero parimenti ripetute nell’ordine dato. La ragazza enuncio la 
radice quadrata o la radice cubica di numeri di nove cifre mentre i pro
fessori terminavano di leggerle il radicando. Gli esaminatori conclusero che 
la sua mente lavora come una macchina calcolatrice. con la differenza che 
le macchine furono da lei superate in velocita nel 95 per cento degli espe- 
rimenti. Quasi sempre ella diede la risposta esatta nel momento in cui I’ope- 
ratore alzava la mano dall’ultimo tasto corrispondente all’ultima cifra det
tata ».

Ancora sul clrcolo dl Mantes.

Stupefacenti rivelazioni sul « Cercle spirite de Mantes-sur-Seine », del 
quale ci siamo occupati nello scorso numero, fa Charles Quartier nel fasci
colo di settembre-ottobre della * Revue Metapsychique », descrivendo con 
grande precisione di particolari (non pubblicati prima d’ ora poiche era in 
corso un’ istruttoria giudiziaria) l’esito dell’ inchiesta compiuta da lui e dal 
Masson nel giugno 1928. Constatata alia luce rossa la frode patente del 
medium, i due metapsichisti lo aflerrarono strettamente, smascherandolo. 
e illuminandone il volto con lampadine tascabili... E allora, incredibile dictu,
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i venti « sperimentatori » si gettarono sui due disgraziati, tempestandoli di 
percosse e cercando di farli cadere a terra per massacrarli. Dopo 5 minuti 
di lotta, Masson si svincola e riesce a varcare la porta di strada, presso 
la quale stavano due uomini armati di mazza ferrate. Grida « all’assassino! 
al soccorso! * ma il luogo e isolato e le poche finestre circostanti si chiu- 
dono. Finalmente anche Quartier si libera, ed entrambi denunciano i fatti 
al procuratore della Repubblica. Le menzogne concertate di tutti i membri 
del circolo costrinsero recentemente il giudice ad emettere una sentenza di 
non luogo a procedere, ed ora, scrive il Quartier, e stata pubblicata una 
brochure, a cura del presidente del Circolo in questione, in cui si vuol far 
passare la sentenza come un riconoscimento della genuinita dei fenomeni! 
Dopo aver rilevato come cio colmi la misura, il Q. conclude:

« La lezione che si ricava dall’affare di Mantes e questa: che il mio 
amico Masson ed io abbiamo non soltanto smascherato, col rischio della 
nostra vita, un falso medium, ma altresi gettato un terribile colpo di sonda 
infcerti abissi d’ ignoranza e di fanatismo che nessuno avrebbe sospettato 
alia nostra epoca... » Ed aggiunge che non si tratta qui punto di un con- 
ditto tra spiritismo e metapsichica. < C’c soltanto antagonismo tra un gruppo 
d’ingenui resi ridicolmente creduli e pericolosi dai funambolismi di un giar- 
diniere, e delle persone di spirito critico che ricercano la verita per sc 
stessa. Non e in causa una dottrina, ma la disonesta dei falsari e la com- 
promettente stupidita dei loro adepti, divenuti, piu o meno coscientemente 
loro complici ».

Per chi conosce la serieta della « Revue Metapsychique » e dei suoi col
laborator!, la « questione di Mantes » e dunque liquidata, in sede morale, 
anche se non in sede giuridica.

Misterlose sassaiole a Milano.
II « Corriere della Sera » dava il 7 e l’8 novembre ampi ragguagli sul 

misterioso lancio di sassi che ha tenuto per alcun tempo in orgasmo due 
quartieri della metropoli lontbarda. Tra Precotto e Villa San Giovanni, lungo 
il viale Monza, sta sorgendo una costruzione di due piani, che viene vigi- 
lata durante la notte da un guardiano. Questi, certo Felice Bollini, stava 
per coricarsi, alle ore 22 del 30 ottobre, quando una pioggia di calcinat'd 
e di ciottoli comincio a cadere sulla sua baracca. Un sasso colpi il Bollini 
alia testa, ed egli dovette farsi medicare alia Guardia Medica. Intanto il 
gettito continuava. Le ricerche iniziate da un maresciallo della benemerita 
e da alcuni militi furono infruttuose, ed anche i carabinieri furono accolti 
da getti di pietre e di mattoni. II lancio cesso dopo quattro ore, ma ri- 
comincio la sera dopo alia stessa ora, presente il Bollini, e continuo le sere 
successive. La costruzione venue visitata ancora completamente da carabi
nieri e da fascisti, senza risultato, ed anche le case adiacenti furono lun- 
gamente ispezionate. Altri operai e un brigadiere dei carabinieri furono fe- 
riti. e i sassi continuarono a cadere, senza che i misteriosi lanciatori si mo- 
strassero gran che impressionati dell’apparato di forze spiegato ne dei colpi 
di rivoltella ripetutamente sparati in aria. Dopo l’S novembre le manlfe- 
stazioni, che il popolino ha attribuito senz'altro a spiriti maligni, non sera- 
brano piu essersi riprodotte.
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Intorno al fenomenl di levltazione.

Alcune interessanti considerazioni sul fenomeno, « antico e nuovo », 
della levitazione, possono leggersi nel numero di ottobre della rivista « Psy
chic Research ». L ’autore, Hereward Carrington, distingue anzitutto la te- 
lecinesi in genere dal vero e proprio sollevamento di un corpo dal suolo. 
Riassume quindi brevemente il contenuto del noto volume di Olivier Leroy 
(La levitation), mettendo in evidenza il punto di vista di questo autore il 
quale, essendo cattolico, ha raccolto in special modo i casi di levitazione 
osservati presso i grandi mistici ed ha rilevato le sostanziali differenze tra 
questi, e i casi constatati presso alcuni medium. Commentate brevemente 
queste distinzioni, e fatto rilevare come, contrariamente all’opinione del 
Leroy, l’evidenza del fenomeno risulti in grado molto maggiore dalle os- 
servazioni della ricerca psichica che dalle narrazioni agiografiche, il Car
rington ricorda la celebre dichiarazione di William Crookes intorno alle le- 
vitazioni di Home, e pone una prima analogia generica tra il sollevamento 
del corpo umano e il fenomeno di repulsione magnetica. Ricorda quindi 
come il « peso » non sia dovuto se non alia forza di gravitazione, e come 
si possano teoricamente concepire soltanto due modi di opposizione a questa 
forza: queila di uno < schermo » che impedisca alia energia gravitazionale 
di passare da una massa all'altra, e queila di una forza repulsiva generata 
dal corpo stesso che viene levitato. Si sofferma naturalmente su quest’ul- 
tima, accennando alle produzioni teleplastiche invisibili, alle osservazioni 
del Crawford sulla meccanica della telecinesi, per inferirne come sia dovuto 
assai probabilmente all’esteriorizzazione della suddetta energia il sollevarsi 
del corpo umano in certe speciali circostanze.

II Carrington non lascia tuttavia intatti altri problemi inerenti alia que- 
stione, ed accenna in special modo alia perdita di peso che egli stesso ha 
potuto constatare nelle semplici esperienze di sollevamento di un uorno con 
le singole dita di quattro sperimentatori: sollevamento che avviene con grande 
facilita previo un accordo respiratorio e una finale ritensione di respiro. In 
queste circostanze si e verificata nel gruppo, posto sopra una bilancia, una 
perdita globale di peso pari a 50-60 libbre su 712. Queste osservazioni per- 
mettono al Carrington di ricordare la spiegazione della levitazione data dai 
mistici indiani (assorbimento e distribuzione dell’ energia vitale 0 prana) e 
di concludere con un ricordo personate, descrivendo la sensazione di straor- 
dinaria levita provata da lui e da un suo amico in eta giovanile, durante 
una marcia ritmica accompagnata da una respirazione perfettamente rego- 
lare. « Sentivamo », egli scrive, « di poter balzare in aria e galleggiarvi col 
piu piccolo sforzo; ci era quasi difficile rimanere aderenti al suolo! Questa 
sensazione di estasi fisica duro circa 10-12 minuti... Fu un’esperienza unica 
e indimenticabile... ». E conclude che le moderne vedute relativistiche po- 
tranno probabilmente portare un ulteriore contributo alio studio della im- 
portante questione.

Lo « smascheramento » di Valiantlne.

La * Zeitschrift fiir Parapsvchologie » continua nel numero di novembre 
a pubblicare i resoconti delle sedute berlinesi di Valiantine. Sei sperimen-
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tatori, tra i quali il celebre filosofo Hans Driesch, si dichiarano convinti 
della fraudolenza delle manifestazioni, pur non potendo escludere che qualche 
fenomeno autentico possa esservi stato. Cinque dichiarazioni giurate con- 
fermano i resoconti, e stanno a dimostrare con quale sicurezza il Kroner, 
e quelli che la pensano come lui, affrontino la piena responsabilita delle 
loro affermazioni.

In una saggia nota marginale il direttore della rivista, dott. Siinner, di- 
chiara che a suo parere non vi e una prova precisa e diretta di frode, ma 
solo fortissime presunzioni, che ne danno la certezza morale. Presunzioni 
aggravate dall’assenza completa di controllo e dalla totale oscurita in cui 
si svolsero le sedute.

Oobbiamo alia gentilezza del dott. Kroner I’aver potuto leggere, riunite 
in estratlo, le varie puntate dell’ampia relazione, comprese quelle non an- 
cosa pubblicate nella * Zeitschrift » al momento in cui scriviamo, e che ver- 
ranno stampate nel fascicolo di dicembre.

Particolarmente importante ci sembra la lettera di Ernesto Bozzano che 
riferisce intorno ad una seduta tenutasi a Genova, nella quale tanto il me
dium che gli sperimentatori furono strettamente legati, e il Valiantine im- 
bavagliato con una larga striscia di cerotto. In questa seduta si ebbero fe- 
nomeni notevolissimi di telecinesi delle trombe e di « voce diretta ». Be- 
ninteso, il Kroner critica vivacemente anche il metodo adopeiato in questa 
circostanza, ed infirma il valore scientifico delle precauzioni prese, dichia- 
randosi in pieno disaccordo tanto col Bozzano quanto con le signore Bra
dley e G. Kelley Hack che, al pari del B ., avevano creduto opportuno 
scrivere in proposito alia baronessa von Dirksen.

La relazione termina con un c raggruppamento sistematico delle prove », 
uno « sguardo generate » ed una « conclusione ». Nel primo sono raccolti 
e ordinati tutti gli esempi (prove dirette, indizi diretti, secondari, indiretti, 
d ’esclusione), che tendono a dimostrare inoppugnabilmente le frodi del Va
liantine. Gli esempi sono ben sessanta. Seguono dodici capi d’accusa fon- 
dati sul materiale anzidetto. Il Kroner conclude infine, ritenendo di aver 
fatto opera doverosa, utile alia ricerca ed ai suoi metodi, e additabile come 
esempio per gli esperimenti futuri.

Secondo noi e fuor di dubbio che alcuni particolari messi in rilievo dagli 
sperimentatori (ne abbiamo citato qualcuno nello scorso numero di Luce e 
Ornbra) sono assai gravi, e fanno invincibilmente pensare che il Valiantine 
(alia cui medianita noi tuttora crediamo) abbia anch’egli, al pari di tanti 
altri medium, voluto supplire con I’artificio alia deficienza occasionale delle 
sue facolta. II caso non e nuovo, diciamo; ed e lecito chiedersi se la frode 
nei suoi van aspetti e nelle sue molteplici sfumature, che implicano tutti i 
gradi della diminuita responsabilita sino al vero e proprio incosciente au- 
tomatismo, non sia indissolubilmente congiunta con la medianita stessa. Noi 
crediamo che st: e percio riteniamo che le conclusion! del Kroner vadano 
accettate, ma cum gratio salis, sia per quanto concerne il caso in questione, 
sia per le conseguenze che esse implicano nei riguardi di tutto il problema 
dcll'osservazione e del metodo.

E m i l i o  S e r v a d i o .
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Jules Romains: Quand le navlre... (i).

Questo bellissimo romanzo meriterebbe qualcosa di piu che una sem- 
plice recensione. Esso, che chiude la trilogia < Psyche », ci descrive uncaso 
che nel nostro linguaggio tecnico chiameremmo di « telefania » o « biloca- 
zione » volontaria. Si tratta di due giovani sposi, uniti da un amore totale, 
da una dedizione reciproca assoluta, da una perfetta corrispondenza di 
corpo e di spirito. II marito, ufficiale della marina mercantile, separate 
dalla moglie per dovere professionale dopo due mesi di matrimonio, e og- 
getto del pensiero costante di questa, la quale, insoflerente della separa- 
zione, riesce a un dato momento a manifestarglisi obbiettivamente, conser- 
vando piena coscienza dell’ avvenuto suo sdoppiamento. II marito, a sua 
volta, percepisce nettamente la presenza del « doppio » della donna ado- 
rata... Si realizza cosi, per via del tutto extranormale, il superamento della 
categoria «spazio», dalla quale, sia pure occasionalmente, riescono ad 
evadere i due privilegiati, in virtu della sintonia psichica perfetta che hanno 
saputo raggiungere.

Non e la prima volta che un letterato svolge, in un’opera romanzesca, 
un tema uguale o simile. Ma non ci e state dato sinora di leggerne una 
esemplificazione cosi compiuta e sottile come questa del Romains. Forse 
perche l’ autore e non soltanto un geniale uomo di lettere, ma anche uno 
scienziato, come fa fede il suo brillante studio sulla visione extra-retinica: 
studio che la grande maggioranza dei suoi lettori indubbiamente non conosce; 
forse anche perche la materia non e piu < sorda » come qualche diecina d'anni 
or sono: epoca nella quale un letterato serio come il Romains avrebbe potuto 
credere di diminuirsi acostruire un romanzo sopra un dato di questo genere... 
Ad ogni modo, pur rilevando col Richet [Rente Metapsychique, n. 5) che i fe- 
nomeni psichici non accennano ancora a mutare radicalmente la nostra Wel
tanschauung, come non mutano il tenor di vita dei due protagonisti del 
romanzo, manifestiamo la nostra gratitudine al Romains per aver portato 
dinnanzi al suo vastissimo pubblico, e in forma smagliante, uno dei 
piu interessanti problemi della nostra ricerca, augurandoci che questo non 
sia semplicemente un caso eccezionale, e che egli possa contribuire altre 
volte al progresso della metapsichica con la sua opera di scrittore e di uomo 
di scienza.

E m i l i o  S e r v a d i o .

(1) Paris, « Nouvelle Revue Franchise >, 19 29 , Frs. 12 .
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Congresso deU'“ Associazlone Splrituallsta Italiana
Ai prirai del corrente novembre ha avuto luogo a Milano un Congresso 

promosso dall’Associazione Spiritualista Italiana, di cui riceviamo ora il 
programma unitamente a una memoria del sen. Chiappelli, della quale, data 
la sua importanza, riprodurremo, nel prossimo fascicolo, I’ultimo paragrafo 
che piu particolarmente interessa la Ricerca.

La Ricerca Psichica all’ “ Institut de France,,.
Siamo lieti di annunziare che il Premio Fanny Emden di 3000 franchi 

e stato conferito datt’Academie des Sciences (il supremo consesso scientifico 
che, con I’Academie francaise e altri enti, costituisce V Institut de France), 
a Cesare Baudi de Vesme « per il complesso dei suoi lavori sulla storia 
dello spiritualismo sperimentale ». La formula allude, in particoiar modo, 
alia Histoire du Spiritualisme experimental, il cui primo volume e uscito 
l’ anno scorso (v. Luce e Ombra, anno 1928, pag. 46).

Ci felicitiamo col nostro egregio collaboratore di questa distinzione, la 
quale, essendo tra le piu ambite nelle sfere scientifiche, corona degnamente 
la sua piu che trentennale operosita nel campo della Ricerca Psichica.

La Metapslchlca moderns.
La sera del 6 novembre a. c. il nostro collaboratore, dott. Emilio Ser- 

vadio, ha tenuto, su invito del Convegno di Studi Ebraici di Roma, una 
conferenza sul tema « Che cos’e la Metapsichica moderns ». L ’oratore, ac- 
cennato brevemente al carattere metodologico delle ricerche psichiche spe- 
rimentali, e giustificate questc di fronte alle principali obbiezioni apriori- 
stiche, ha ricordato le piu important categorie di fenomeni, softermandosi 
in particolare sulle piu recenti esperienze di telepatia, di chiaroveggenza, di 
telecinesi e di ectoplasraia. Ha concluso additando i risultati positivi raggiunti, 
e il soccorsoche i sempre nuovi accertamenti arrecheranno alia psicologia e alia 
biologia. Il pubblico, in gran parte nuovo a questi argomenti, ha seguito 
con la massima attenzione il riassunto lucidissimo del conferenziere, tribu- 
tandogli alia fine calorosi applausi e soffermandosi a lungo a commentare 
sulle interessanti questioni sollevate.

-----------------------------------------------------------------------------------------
Angelo Marzorati, dirett. resffins. ^  Antonio Bru ers, redatt. capo.
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ma la i d  a liberi e respottsabili nelle loro affermazioni i  singoli Collaborator t.

ORIENT AMENTI
NELLA RICERCA METAPSICHICA

S o m m a k io : N’ ella storm del pensiero esistono due stati d ’animo opposti: lo spirituale 
a tendenza religiosa, e it positivo a tendenza materialista. Lo spiritualismo si inspira al- 
l’armonia dei due principi, applicando il metodo sperimentale alio studio dei fatti 
spirituali; ma £ necessario che l ’uso di tale rtietodo non diventi abuso, identiiican- 
dosi con la mentality materialista, n£ che la tendenza spirituale influisca sulla ob- 
biettiva osservazione dei fatti.

E  cosa innegabile che nella storia del pensiero di quasi tutti 
i popoli della terra si ritrovano in ogni epoca, in m aggiorc o mi- 
nore m isura e a  seconda delle circostanze, questi due stati d’anim o 
opposti, sebbene inseparabili tra lo r o : lo spirituale, religioso , sen- 
timentale, tutto rivolto al conseguim ento prossim o o lontano d’un 
bene di cui si ha l ’ idea v a g a  o d istin ta : e il positivo, intento al 
fatto, a non sorpassare in verun modo e in nessun caso l’esperienza 
sensibile.

Queste due m entalita prendono senza tregua contatto tra loro, 
ed e questo un segno evidente della necessita della loro coesi- 
stenza. Quanti m alintesi e quante false situazioni sarebbero state 
risparm iate a ll’um anita, se questi contatti e queste attinenze fossero 
stati considerati a  seconda della loro g iu sta  funzione in natura e 
con criterii scevri da qualsiasi pregiudizio 1 Chi non sarebbe riu- 
scito ad accorgersi che la  sp iritu alita  non puo avere consistenza 
e ragion  d ’essere nella pura e sem plice astrazione, oppure in un 
sentim ento o atto interno dello  sp irito ; e che se il nostro m ecca- 
nismo psichico fosse stato p rivo  di « finestre » sopra un « che » 
esteriore, sopra un mondo che non e il « suo », essa non avrebbe 
neanche potuto porsi come un qualche cosa di d iverso e di tra- 
scendente? L ’ idealism o portato al suo lim ite estrem o, si oppone 
dunque al vero  spiritualism o : le astrazioni su cui si fonda il prim o 
non lasciano m argine alcuno per un qualche cosa di differente dal-
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l ’ idea, tutto, in ultima analisi, riducendosi a questa. L e  formule e g li 
schem i dell’ uno non lasciano posto per il m istero ; l’ altro e invece 
tutto com penetrato di mistero, di rom anticism o. II primo non pud 
giustificare, non e in grado di dar ragione del fatto relig ioso  e solo 
—  a rigore — potrebbe sp iegare  l’esistenza delle d iverse religioni 
sul globo per m otivi di politica e d ’ordine p u b b lico ; il secondo 
ha invece la possibility  di fornire una sim ile giustificazione, ac- 
cordandosi in tal gu isa coi sentim enti piu profondi del cuore u- 
mano. A  questa visione unilaterale degli idealisti, si oppone quella 
non meno unilaterale dei positivisti, i quali escludono il mistero sem- 
plicemente perche le nostre sensazioni-percezioni non possono pro- 
durre che quelle tali rappresentazioni, senza portarci giam m ai al di la 
di esse. S e  l’ idealista fa una parte eccessiva a ll’astrazione, e, cio fa- 
cendo, m isconosce i valori dello Spirito, il positivista nega la potenza 
effettiva e reale dell’ astrazione stessa, di questo fatto spirituale di 
estrem a importanza, e taccia d ’ illusione tutto cio che accennaad uscire 
d a ll’orbita dell’osservazione e dell’esperienza. Entram bi — se ben si 
rifletta — riguardano l’uomo come l’anello estrem o d’una catena oltre 
la quale e il vuoto, piu ancora il nulla, che il vuoto sarebbe pure 
qualche c o s a ! Tanto nell’uno quanto nell’ altro caso, l'anim a sente 
di non poter trovare cio di cui essa avverte  la  m ancanza; e il ricono- 
scim ento d’una sim ile impotenza e anch’ esso un indice che l’uno e 
l ’altro debbono com pletarsi ed integrarsi a  vicenda per colm are 
questa g ra ve  deficienza. Non si pud dire forse che l’ idealism o e il 
positivism o non esprim ano, entram bi a loro modo, qualche aspetto 
d e lla  verita, ma indipendentem ente da questo, la realta, anche 
senza uscire dal dominio dell’ esperienza, m ostra —  per usare il 
lin gu aggio  ard igoiano — di possedere numerosi altri caratteri « in- 
distinti » oltre i « distinti » sottoponibili ad elaborazione da parte 
della nostra mente. E  la storia che s’ incarica poi di tale rivelazione col 
m ettere in evidenza lo scarso incremento di progresso e di civilizza- 
zione (accrescim ento di spiritualita) derivante da un’ interpretazione 
unilaterale della realta, sia  in senso idealistico che positivistico.

O ggi che lo spiritualism o sperim entale s ’ impone alia conside- 
razione del filosofo e dello scienziato, liberi da preconcetti e ve- 
ram ente amanti del V ero  e del Buono, non sara del tutto superflua 
qualche piccola riflessione su ll’atteggiam ento, sulla disposizione 
d ’animo e sui metodi adottati dalla m aggior parte di coloro che 
si occupano di questioni m etapsichiche, tenendo per fermo che 
nelle materie filosofiche in genere, qualunque sia la direzione che 
a  queste si dia, non e soltanto al contenuto della dottrina che si
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d eve badare, sibbene anche al senso m orale e al metodo di colui 
che com pie l’ indagine.

V a le  la pena, per il caso che ci occupa, di richiam are l’attenzione 
del lettore, che non sia affatto digiuno di questi studi, sull’ abbon- 
dante m esse di fatti di cui e infarcita la letteratura sp iritualistica 
d i numerosi paesi.

S i pud dire che sulle orme della  « So ciety  for P sych ica l R e 
searches », v i s ia  stata una nobile g a ra  per portare a conoscenza 
del pubblico il m aggio r numero possibile di fatti e di testim o- 
nianze da cui potesse em ergere l’o ggettiv ita  e la  consistenza degli 
avvenim enti. Anche tenendo conto della  possibility  che una certa 
percentuale dei fatti stessi rientri nel dominio del so ggettivo , del- 
I’allucinazione, dell'autosuggestione, sarebbe letteralm ente assurdo 
per l’uomo in pieno possesso delle sue facolta mentali di ritenere 
il tutto pura illusione. Qui cade in acconcio riportare cio che lascio 
scritto il Brofferio nella sua ben nota opera: « P e r  lo Spiritism o », 
(libro che m erita d ’essere riletto, avendo esso tutt’altro che perduto 
il sapore d’attualita), circa le numerose testim onialize sulle mani- 
festazioni sp iritiche. R iferen d osi a quanto scritto dal W allace  a 
proposito del Challis, eg li vien fuori a d ire :

Dopo tutto questo, mi pare che avrei il diritto, atizi il dovere, di credere 
senza vedere, come fece il Challis, professore d’astronoraia a Cambridge, 
del quale il Wallace dice che fu forse il solo ad ammettere i fatti senza 
vederli, perche le testimonianze sono cosi numerose e perfette che bisogna 
ammettere le manifestazioni tali e quali le raccontano, o rinunciare alia 
possibility di accertare un fatto qualunque con la testimonianza umana (1).

A llegan d o  poi d ’aver veduto i fatti eg li stesso, oltre ad aver
letto le testim onianze d eg li altri, continua un po’ piu g iu :

1

Infatti voi potete negare i fatti dicendo che non li avete veduti, ma non 
potete piu negare le testimonianze dicendo che non le avete udite. Ora, 
una causa la debbono avere; la concordanza di tanti testimonii non vorrete 
attribuirla ad una combinazione (2).

Non e fondata su lla  realta dei fatti l’ affermazione di molti anti* 
sp iritisti che le prove e testim onianze raccolte non siano il frutto 
di studi e d ’ indagini condotte con rigoroso metodo scientifico. 
U n ’opinione sim ile ha potuto trovar credito solo per ignoranza dei

(1) A . B k o ff e r io  : Per lo Spiritismo. Briola, Milano 1893, pag. 32.
(2) A .  B r o f f e r io : o p . c it .  p ag . 3 4 - 3 5 .
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sistem i e del modo di procedere adottato dalla m aggio r parte d e  
filosofi e scienziati che non hanno d isdegnato d’ interessarsi di ri- 
cerche m eiapsichiche. S i puo a buon diritto afferm are che l’ob- 
b iettivita scientifica e stata raggiunta, m algrado tante voci in con- 
trario . Ora, con tan to cumulo di fatti accertati e di prove, viene 
spontanea la d om an d a: Com e mai la m etapsichica, che ha uno 
scopo di si grande im portanza com e quello d’apportare la con- 
ferm a sperim entale alia  credenza nella so p ravv iven za  d ell’anim a 
umana, e considerata dagli sp iritisti stessi, da coloro che hanno 
effettuato con successo le indagini in questo cam po, ancora sul 
terreno dell'ipotetico e del m isterioso? Poiche e bene notare a 
questo rigu ard o che g li sforzi degli sp iritualisti em pirici sono stati 
invece, in m assim a parte, diretti a cancellare quest’ im pressione col 
rim anere appunto sul terreno del positivo e dello sperim entale. 
A nch e se, come ripeto, l ’evidenza dell’ intervento del supernorm ale 
non sia mancata, pure i fatti stessi continuano a lasciar dietro di 
loro l’ im pressione suddetta. A  giustificazione di cio, si torna a 
dire che la storia ci reca esem pio della lentezza con cui si sono 
afferm ate le verita d’osservazione e d’esperienza, ed anche — non 
b isogn a tacerlo — i m etapsichisti non tralasciano di far notare la 
confusione che fanno g li antispiritualisti tra i fatti non ripetibili 
« a volonta », tra i quali vanno annoverati i m etapsichici, e quelli 
d ’esperienza che sono vice versa ripetib ili. M a cio non b a sta ! Q uesto 
criterio, per eccellenza positivistico, non e, secondo me, sufliciente 
ad esaurire la questione, la quale presenta anche altri aspetti di 
molto rilievo  e dei quali si dovrebbe tener conto piu di quel che 
non sia  stato fatto sinora. In generale, i m etapsichisti —  e qui 
b isogna notare che la m aggio r parte di questi proviene dal campo^ 
delle scienze em piriche — non intendono occuparsi di tutto cio  che 
ha sapore di specu lative e di razionale. P e r  essi cio che unica- 
mente ha valore e il fatto v isib ile  e tangibile, e chi si trova in un 
tale stato d’animo (sia detto senza secondi fini e mantenendoci 
alieni da ogni e qualsiasi spirito polem ico) non e certam ente nella 
condizione piu propizia per una disam ina spassionata della situa- 
zione. N aturalm ente sono da fare le dovute lodevoli eccezioni, ma 
queste, com ’e noto, non fanno che conferm are la rego la . E d  e 
senza dubbio lecito ch ie d ersi: la  m etapsichica e filosofia o scienza 
nel sen so piu m oderno del vocabolo? O ppure e l’una o l’a ltra c o sa ?  
E , se mai, e l’una e 1’ a ltra contem poraneam ente, oppure h avvi 
un limite, un punto a partire dal quale l ’una e ob bligata a  cedere 
il cam po a ll'a ltra?  N elle scienze d’osservazione, la  storia d ’ogni
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sin go la  scienza ha senza dubbio un valore re la tiv o ; in quelle d ’e- 
sperienza, piu relativo  an cora: per un astronomo, la storia dell’ a- 
stronom ia non ha certam ente m olta im portanza; per il chim ico e il 
medico, la storia della chim ica e quella della m edicina ne hanno o g g i 
— riconosciam olo pure — ancor meno. Ognuno sa che si puo essere 
buoni chim ici e buoni m edici senza conoscere la storia di queste 
due scienze, ma chiunque non sia  affatto digiuno di studi specula
tive  non puo ignorare il valore che, per il filosofo, ha la storia della 
filosofia e anche quella delle scienze em piriche. E  perche questo? 
Perche lo studio e l’ indagine filosofica costituiscono, per citare il fa- 
moso verso di Pope, « the proper study of m ankind » ; non sono 
q ualch ecosa di esterno a ll’uomo, m a riguardano tutto l’essere umano 
nelle sue piu intime esigenze spirituali e m orali e nei suoi senti- 
menti m igliori, mentre le scienze positive sono intese per lo piu 
a soddisfare i b isogni esterni dell’uomo, e contribuiscono soltanto 
indirettam ente alia  ricerca della verita. N elle prime, poiche l’og- 
getto d’investigazione dell’um anita e appunto « se stessa  * ,  sia  
sotto il punto di v ista  ' dell’evoluzione d ell’ individuo che sotto 
quello della specie, essa non puo non avere un interesse estrem o 
nella contem plazione dello svo lgersi di quest’evoluzione, di questo 
continuo perfezionam ento, per l’ accertam ento del quale e, per cosi 
dire, ob b ligata a guardare dietro a se, e ripercorrere m entalm ente 
il cammino fatto prim a di giu n gere all’ultimo term ine. Questo, 
perche ad ogni momento si acco.-ge- di aver saputo dare ai di- 
versi problem i un’ interpretazione rispondente alle sue condizioni 
sociali, culturali, re lig iose, economiche, e, cio facendo, m ette in 
m ostra ad ogni istante d eg li aspetti nuoVi dei problem i m edesim i. 
Non cosi per quanto riguarda le scienze em piriche, a cui la storia 
ha servito  solam ente per arrivare ad ottenere dei dati utilizzabili 
ag li scopi che esse si prefiggono, e null’altro a ll’ infuori di questo. 
Insom m a, si vuol dire, in altri term ini, che l’oggetto  delle scienze 
filosofiche non e da confondersi con quello delle scienze posi
tive, poiche, nei rigu ard i di quelle, l ’uomo si sente e si co- 
nosce come « attore » , m entre rispetto a queste, eg li e piu « spetta- 
to r e » che « attore », sebbene superficialm ente appaia talora il 
contrario. Come ripeto, le scienze speciali, piu che alia ricerca 
della verita, sono indirizzate a creare dei mezzi sem pre piu ac- 
conci alio svo lgersi della v ita : la critica della conoscenza non 
ha valore per esse, che lo scienziato em pirico contem pla le cose 
attraverso la lente che g li offrono i sensi, e non chiede mai quanta 
parte abbia il so ggetto  nella creazione dei caratteri del reale. P e r
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quanto il c rit ic ism o  kantian o , d a l re g n o  d e lla  filo so fia  a b b ia  fa tto  

un ’ in cursion e in q u ello  d e lle  scien ze d ’ esp erien za  (teoria  eco n o 

m ica e b io lo g ic a  d e lla  conoscenza, co n tin g en tism o , re lativ ism o ), s i  

sa  cbe la  m a g g io r  p arte  d e g li sc ien zia ti rim ane n e lla  p osiz io n e 

d e ll’uom o d el v o lg o , il q u a le  cred e  che g li  o g g e tti  m ateria li s ia n o  

com e ap p aio n o  a i loro  se n si, in d ip en d en tem ente da loro , so g g e tti 

senzien ti e p e rc ip ien ti. C o si m olti sp ir it is ti s i tro van o  tu tto ra  in  

q u esta  posizione in g en u a  sen za rifle ttere  a lle  d iffico lta  ch e un s i

m ile  m odo di co n sid era re  le  co se  di so ven te  trae  seco. In ten d ia- 

m oci bene, pero . N on  v o g lio  m ettere  in d u bb io  con q u esto  ch e  

g li  sp ir itu a listi, p er rea lizzare  i p ro g re ss i che hanno e ffe ttivam en te  

rea lizzati, non ab b ian o  a g ito  sa g g ia m e n te  a  m ettersi su l terren o  

d e lla  p ratica , ap p lica n d o  i m etodi d ’ in d a g in e  p ro p rii d e lle  sc ien ze  

p o sitive . T u tt ’a ltro ! D a to  che lo  sp iritu a lism o  non e  so ltan to  m esso  

in ev id en z a  d a lla  sp ecu laz ion e m etafisica  e  d a  con sid eraz io n i m o 

ral i, m a si m an ifests , com e si e v is to , p e r  le  v ie  esterio ri d e lle  co- 

m unicazioni sop ran o rm ali, e sso  h a  fa tto  ben e  a  se g u ire  la  s tra d a  

che g li  s i a p r iv a  dinanzi. E  d o ve ro so  fa r  n otare che i p ro g re ss i fa tti, 

sotto  il punto  d i v is ta  sp erim en ta le , son o  a s sa i n o tevo li, se  si tien  

conto tanto  p iu  d e lla  g u e rra  a p erta  o  la rv a ta  che g l i  e  sta ta  m o ssa  

in m olti p aesi d a lle  a u to rita  scien tifich e , p o litich e  ed  e c c le s ia st ich e . 

I l  fatto  d ’ a v e r  re s istito  v a lo ro sa m en te  e  v itto rio sa m en te  a  tu tti 

q u esti a ttacch i e un in d ice  non du bb io  d e lla  su a  co n sisten za  teo- 

re tica  e p ra t ic a . E  non puo  n atu ra lm en te  s fu g g ir e  a lio  stu d io so  il 

sen so  di fresch ezza ch ’ esso  e r iu sc ito  a  d a re  a lio  sp iritu a lism o  sp e 

c u la t iv e  ch e, b a sato  p rin c ip a lm en te  su i p o stu la ti d e lla  ra g io n e  

um an a, era  rim asto  troppo im p ig lia to  n e lla  re te  dei con cetti e  

d e lle  fo rm u le . R ic o n o sc iu to  cio , ci sen tiam o di d o v e r  m ettere  in 

g u a rd ia  g li  am ici sp ir itu a list i contro il p erico lo  ch e si ce la  d ie tra  

una r ic e rc a  com e q u e lla  in tra p re sa  con s i b e lla  e n e rg ia  dai cu lto ri 

d elle  scien ze m etap sich ich e , p er il fatto  di non a v e r  s in ora  ap p li- 

cato quel sano critic ism o  filosofico  che si e d im ostrato  cosi fecondo 

di buoni r isu lta ti in tanti a ltri cam pi d ello  sc ib ile . In  a ltri term ini, 

i m etap sich isti in g e n e re  — fatte  n atura lm en te  le  d eb ite  ecce- 

zioni —  accettan o  la rap p resen taz io n e  sen sib ile  com e corrisp on - 

dente com p letam en te  a lia  v e r ita , sen za riflettere  ch e la  verita  e 

q u alch e co sa  di piu co m p lesso  e di p iu  r icco  che non la  v is io n e  

p ro cu rata  d a lla  sen saz ion e-p ercezion e. N on  v o g lio  d ire  con questo  

ch e  i nostri sen si s ian o  d e g li sp ecch i in ga n n ato ri, d efo rm ato ri 

d e lla  rea lta , m a q u est ’ u ltim a  non puo p resen tare  a ll ’ uom o che i 

lati e g l i  asp etti ad attab ili e a ss im ila b ili d a lle  ca te g o rie  d e lla  su a
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intelligenza. Q uesta considerazione critica  delle cose sem brerebbe, 
sotto certi punti di vista , favorire  la visione antropocentrica del- 
l’universo, inquantoche con essa pare che ven ga  ad essere pre- 
clusa la v ia  alia  risoluzione dei m assim i problem i tra cui quello 
che form a l’oggetto  costante della ricerca m etapsichica, cioe l ’ im- 
m ortalita dell’anim a (e oramai di rag ione comune riguardare il 
criticism o come il distruttore della m etafisica, sebbene l'accusa sia 
ingiustiiicata nel modo con cui di solito la si form ula, e senza 
porre la questione nei termini in cui la pose il padre del critici
smo, Em anuele Kant), ma effettivam ente e tutt’altro che c o s i!

D al criticism o noi sp iritualisti abbiam o molto da ricavare a no
stro p ro fitto ; prim a di ogni altra cosa, il valore dello spirito nella 
form azione dell’esperienza — badiam o bene che non dico creazione 
dell’oggetto  della nostra esperienza. Quest’ultim a non ha luogo in 
segu ito  al riflettersi in esso delle cose esteriori, in modo da for- 
nire un’ im m agine del loro essere « an sich » : la mente um ana non 
puo farsi un concetto delle cose che, in certo qual modo, impo- 
nendo loro un carattere umano. Ram m entiam oci sem pre l ’ insegna- 
mento del K a n t che « anche le stelle, appunto perche sono le no- 
stre stelle, oggetto  della nostra conoscenza, devono essere ordi
nate com’e ordinato il nostro intendim ento ». A n alogam en te, nel 
caso delle m anifestazioni sopranorm ali, io non posso fare a  meno 
di tener conto che anche il mondo spiritico, come il mondo esterno, 
e veduto da noi in funzione di spazio e di tempo, form e della no
stra  sensazione, e non puo non apparirci com e adattato alle  legg i 
di queste. O ra g li sp iritualisti che prendono per base solo e uni- 
cam ente l’em piria, che in questo caso sarebbe la m anifestazione 
del fenomeno spiritico, m edianico, si dim enticano con facilita, dato 
il metodo da loro adottato, di due fatto ri:

i°) L a  morte e la  sopravvivenza, com e sono i prim i a  ricono- 
scere g li stessi spiritualisti, non hanno senso che se riguardate com e 
transito ad un piano di v ita  e ad un ordine d’esperienze sem pre 
piu elevati. In tal caso, si deve ritenere pure che l’ ingresso  in un 
piano superiore d’esistenza sia segnato d a un increm ento di cono
scenza e di v ita  da cui dovra derivare un apprezzam ento assai piu 
vasto, piu ricco e piu profondo, percio d iverso , della realta.

2°) S e  l’ insegnam ento sp iritualistico  di quasi tutti i popoli — 
insegnam ento che ha la sua consistenza sia  nella speculazione m e
tafisica attraverso  la  ragione e l’analisi concettuale, sia  attraverso  
la tradizione esoterica ed exoterica delle  d iverse relig ion i, e infine 
attraverso  il m edianism o — ha per suo cardine principale l’evo-
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luzione degli e s se r i; m ostra il concatenam ento di q u e st i; offre una 
spiegazione, sebbene incom pleta, dei rapporti che intercorrono tra 
le d iverse specie di e s s e r i; fa vedere che le piante, g li anim ali, 
I’uomo sono anelii di una stessa catena — il ragionam ento analo- 
g ico  portera a riconoscere questo fatto di estretna im portanza: la 
nostra conoscenza ed esperienza non vanno riguardate « sub sp e
cie aeternitatis », m a sem pre con un criterio di relativ ita  ai bisogni 
e  alle  esigenze vitali d egli esseri durante il loro periodo d’esi- 
stenza, in un determ inato piano di v ita . B en  lungi da quel criti- 
cism o esagerato, che degenera in agnosticism o e scetticism o, mi 
sem bra che il riguardare le cose con questo sano criterio m odera- 
tamente relativistico  non possa dare per risultato che un allarga- 
mento della nostra visione spirituale. S i obbiettera che queste con- 
siderazioni critiche appaiono un po’ fuor di luogo nel caso dello 
spiritism o, il cui oggetto  e piu che altro indirizzato ad ottenere 
la prova sperim entale cruciale della sop ravviven za. A  questo ri- 
spondero che l’ im portanza delle considerazioni suddette non puo 
sfu g g ire  a colui che, anim ato da vero am ore per le cose dello Spi- 
rito, non ignora che queste vanno trattate in ben altro modo di 
quelle che cadono sotto i nostri scnsi. B iso gn a  persuadersi che la 
m etapsichica non puo esser pesata su lla  stessa  b ilancia delle 
scien/.e positive appunto per 1’oggetto  di essa, il quale, come ab- 
biamo detto, non e solo esterno all’uomo, bensi e soprattutto in
terne. Il metodo positivo nello studio dei fenomeni spiritico me- 
dianici e senza dubbio da tenersi in grandissim o conto, inquantoche 
ci mette in presenza di qualche cosa di spiritualm ente consistente 
al di fuori del soggetto  che effettua l’ indagine, precisam ente come 
nell’esperienza norm ale le sensazioni - percezioni ci mettono al co- 
spetto di un « quid » effettivam ente esterno al soggetto  che per- 
cepisce, sebbene quest’ ultimo non possa cogliere le caratteristiche 
dell’oggetto , e la sua cognizione debba per forza essere lim itata 
dalle form e dell’ intuizione sensibile (spazio e tempo) nonche dalle 
categorie del nostro intelletto. Cio giustifica pienam ente — ricono- 
sciam olo pure — la ricerca m etapsichica su basi e con metodo posi
tive, ma non giustifica affatto la pretesa che i problem i di cui si 
tratta siano risolvih ili alia  sola luce dell’ esperienza sensibile senza 
applicazione di critica filosofica, non tenendo conto dell’aspetto 
relativistico della conoscenza. Diro, anzi, che il punto di v ista  cri- 
tico si presenta cosi collegato con quello evoluzionistico che si 
potrobbe stabilire tra questi un rapporto d ’interdipendenza. N ella 
vita, nella conoscenza e nel lin gu aggio  ordinario, non avrebbe scopo
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il chiedersi se l’oggetto  della  m ia sensazione « e » tale quale « ap- 
pare » a  quest’ultima, inquantoche cio non influisce per nulla sul- 
I’andamento della v ita  n o rm ale ; ma qui la  cosa e assa i d iversa . 
Non possiam o esim erci dall’am m ettere che se un individuo appar- 
tenente ad un certo stadio d 'esistenza puo m ettersi in  rapporto con 
individui d ’altri stadii piu o meno evoluti e  orm ai abbondano 
le prove e i docum enti a  conforto di tale possibility — , non possa 
far cio che sotto la  sua form a di sensib ilita e d’ in te llig ib ilita . Cosi 
dicasi, nella fattispecie, dell’ incarnato umano e del disincarnato. 
L a  dottrina sp iritualistica, m entre conferm a e da piu am pio re- 
sp iro  alia  teoria dell’evoluzione, illum ina di v iv a  luce lo scopo 
della  vita , m ostrandoci com e ogni piano di coscienza significhi 
preparazione ad un piano o stato piu perfetto. Q uesta potrebbe 
essere una spiegazione, come tante e tante volte e stato fatto ri- 
levare, dell'in teresse che la m aggio r parte det disincarnati m ostra 
di avere nei rispetti delle cose terrestri, ma, anche concesso cio, 
e necessario insorgere contro certi abusi e certe im m issioni nel 
mondo spirituale di punti di v ista un po’ troppo « terrestri ». S i 
com prende benissim o che l’entita sp irituale sia ancora ossessionata 
dai suoi desideri di quaggiu , per soddisfare i quali si renda anche 
necessaria una certa involuzione da uno stadio piu progredito (espia- 
zione m ediante rincarnazione od altro) per poter poi riprendere la 
corsa evo lu tiva in modo piu celere, ma non bisogna dim enticare 
che tra due centri di v ita  appartenenti a due piani sp irituali di- 
versi, non possono intercorrere che delle relazioni d ’adattam ento 
di sensazione - percezione - rappresentazione - intellezione - volizione. 
Ora, l’uso del metodo sperim entale nella ricerca m etapsichica e 
oltre ogni dire raccom andabile quando i fenomeni siano assunti 
per quel che realm ente sono e non potrebbero non essere ; come 
« segni » di personality realm ente esistenti al di fuori del perci- 
piente, senza poter esibire « positivam ente » nulla di piu. Mi si 
obbiettera, con qualche apparenza di ragione, che questa e un'ap- 
plicazione pericolosa del criticism o K antiano alia  dottrina spiriti- 
stica. R isp on d ero  che se il K an tism o ci porta fino ad assod are la 
sussistenza dell’ « in se » spirituale senza condurci oltre, d a ll’ in la 
vi sono altri elementi che ci soccorrono, tra cui vanno in prim a 
linea annoverati l ’esigenza morale, cosi altam ente valorizzata dallo 
stesso K an t e dal suo successore F ich te ; il sentim ento intimo, che 
tanta parte ebbe nel rom anticism o filosofico-artistico, il quale ebbe 
inizio in G erm ania al principio del secolo scorso ; e, inline, la po- 
steriore gran diosa teoria dell’evoluzione. il cui ultim o term ine e
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la  Perfezione Suprem a, cioe D io . Q uesti fattori ci fanno oltrepas- 
sare il « segno sen sib ile » ; ci danno qualcbe caratteristica dell’al 
di la com e stato piu prossim o dell’umano a  detto term ine. S e  pos- 
siam o dire d ’esser giunti ad una conferm a sperim entale dell’ esi- 
stenza del mondo spirituale, e d ’ave r percorso il prim o tratto della 
strada che porta a lia  risoluzione di quel problem a di gran dissim a 
im portanza ch’e quello dell’ im m ortalita individuate dell’anim aum ana. 
e cio col procurarci la prova quasi tangibile  della  sop ravviven za 
im m ediata, e giunto forse il momento per noi di fa r resp irare piu 
liberam ente la dottrina sp iritualistica. Questo e possibile, da un 
lato, m ediante applicazione a lia  m etapsichica di quel m etodo cri- 
tico-storico ch’e riuscito cosi efficace nei rispetti delle  altre scienze; 
dall’altro, col tener v iv a  la fiamma dei nostri piu puri sentim enti. 
nutriti di m oralita e di re lig iosita . Insom m a i risu ltati d ella  ri- 
cerca sperim entale non sono, secondo me, sufficienti a farci pene- 
trare « definitivam ente » nel regno dello Spirito , sebbene rechino 
un valid issim o aiuto alia  speculazione m etafisica per condurci si no, 
per cosi dire, a lia  so g lia  di esso. E  necessario che l’ « uso » del 
metodo positivo  non diventi « abuso » col generare una « menta- 
lita p o sitiv istica », che in queste cose finisce quasi sem pre per 
riuscire esiziale. S e  nell'esperienza norm ale s ’ im pone alio  scien- 
ziato di affidare i suoi trovati al filosofo affinche, coordinandoli. 
possa fam e apprezzare la portata col delineare i confini tra cio 
che h avvi di so ggettivo  e d’o ggettivo , d ’esteriore e d’ interiore alia  
Mente, altrettanto e con m aggio r ragione d eve fare chi ha intra* 
preso lo studio del soggetto  partendosi da qualche cosa al di fuori 
di questo, anche se quest’esteriorita s ia  rappresentata da entita 
m anifestantisi come coscienze individuali in corso d ’evoluzione.

Senza pretendere d ’aver detto delle cose peregrine o, quanto 
meno, di vo ler polem izzare coi m etapsichisti em pirici, dei quali 
sono al contrario am m iratore, credo che l ’avven to  tra noi spiritua- 
listi d’una m entalita piu critica e, nello stesso  tempo, piu com presa 
dei valori m orali e relig iosi, non possa che contribuire ad un rea- 
lizzarsi vieppiu sollecito delle nostre aspirazioni.

R emo F e d i.



Dl ALCUNE VARIETA 
TEORICAMENTE INTERESSANT1 

DI CASI D’ IDENTIFICAZIONE SPIRITICA
( Continuaz.:  v. fa sc . d i luglio, pag. goo)

C a s o  V II . —  L o  ricavo dal « L igh t » (19 2 4 , p . 656). M rs. W i
nifred L . M undelle, residente a W ashington (U. S . A .), sc riv e  in 
questi termini al direttore della riv ista  in d ic a ta :

Chiartssimo signor Direttore,

Ritengo mio dovere trasmettervi la relazione di' una mia recente perso
nate esperienza, in cui si contiene il particolare straordinario di un cagno- 
lino che riconobbe un fantasma; cio che produsse sull’animo mio un’ im- 
pressione che piu non passeri.

Si erano abbattute su di me grandi sventure. Una notte, sul tardi, in 
preda a un’agonia di dolore, volli provarmi a fronteggiare il tremendo que- 
sito da risolvere. Ero sola, con un cagnolino irlandese « terrier », mio co- 
stante compagno, il quale aveva consapevolezza dello stato di desolazione 
estreraa in cui si dibatteva l’animo mio. Giaceva accoccolato nella sua cuc- 
cia a me daccanto, e i suoi grandi occhi bruni mi seguivano inquieti in 
ogni movimento, spiando sul mio volto il tumulto di emozioni che mi agi- 
tavano I’anima in preda alia disperazione.

Avevo bisogno urgente di consiglio. A chi rivolgermi ? Nessuno poteva 
aiutarmi. Angustiata da tal pensiero, mi ricordai di colei alia quale non 
avevo mai ricorso invano, e che da tre anni era passata a miglior vita.

Portai le braccia in alto, con le mani giunte in atto supplichevole, escla- 
mando: « O madre, madre ! Vieni in mio aiuto! Mostrami la via da se- 
guire ! »

Divenni all’ istante consapevole di una « presenza » a me da lato. Mi ri- 
volsi da quella parte: eravi la madre mia ! II di lei volto irradiava una 
dolcezza e una tenerezza infinite, e protendeva con gesto d ’amore am be le 
braccia verso la dolorante figliuola.

Simultaneamente il cagnolino, il quale era stato il compagno indivisibile 
della deiunta, spicco un salto dal la cuccia, correndole incontro, saltellan- 
dole attorno festosamente; ma le sue zampine affondarono nel corpo di lei, 
incontrando il legno della porta. Fui spettatrice della scena con immenso 
mio stupore. Alcuni istanti dopo, la forma della madre mia erasi totalmente 
dileguata; ma il cagnolino, perplesso e irrequieto, teneva schiacciato il mu-
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sino contro lo spiraglio della porta, e piu non si muoveva, in attesa che 
I’antica padrona venisse ad aprirgli. Fui obbligata a prenderlo iu braccio 
cercando di acquietarlo con le mie carezze, onde impedire che i suoi pie- 
tosi guaiti non risvegliassero chi dormiva nelle camere adiacenti. E a poco 
a poco, dopo una crisi di respirazione aflannosa, cesso i guaiti, si raggo- 
mitolo nel mio grembo, rimanendo tranquillo. •

Quanto a me, mi ritrovai con I’animo pienamente rasserenato: il con- 
siglio richiesto erami balenato alia mente: il problema che mi ati'annava, 
era risolto. La mia disperata invocazione era stata udita, e tosto esaudita. 
Ancora una volta ia figliuola erasi rivolta alia madre in un frangente della 
vita, e la madre era subito accorsa in suo aiuto.

Coloro che hanno veduto, sanno di certa scienza che la morte non esiste.

Firmata: W in ikred a  L. Mu n d elle .

Q uest’ultima riflessione della relatrice mi colpisce por la pro- 
fonda verita psico logica in essa contenuta. E  proprio vero che co
loro che hanno veduto i fantasm i autentici dei loro cari, i quali abbiano 
loro sorriso, o rivolto la parola, o provato in altre gu ise  di essere 
fantasm i senzienti e ihtelligenti (come e il caso nei quattro episodi 
che precedono), e proprio vero, dico, ch ’essi non dubitano piu per 
tutta la v ita  sull’avven ire  della tomba. E d  essi piu non dubitano 
perche conoscono per esperienza la verita in argom ento; essi soli 
sanno per quali sottili ed infallibili im pressioni subbiettive dello 
spirito pervennero d ’un colpo alia  soluzione del m istero dell’essere. 
N e consegue che le loro testim onianze afferm ative risultano di gran 
lunga piu efficaci dei pareri gratuiti enunciati dai teorici cattedra- 
tici, i quali perdono il loro tempo a coniare neologism i, scam bian- 
doli per dim ostrazioni. P er converso, e altrettanto vero che la 
grande m aggioranza di coloro i quali debbono appagarsi di leg- 
gere od ascoltare g li episodi occorsi ag li altri, convengono bensi, 
volta per volta, sul carattere incontestabilm ente spiritico  deU’ultimo 
episodio in cui si sono im battuti, ne rim angono bensi pensosi e 
scossi per un certo tempo, ma finiscono invariabilm ente per dimen- 
ticarsene, come g ia  si erano dim enticati dei num erosissim i episodi 
analoghi conosciuti in precedenza. Ne deriva che ricadono invaria
bilm ente nelle perplessita di prima, contir.uando per tutta la vita a 
com portarsi nella gu isa m edcsim a, passando da un caso a un altro 
caso, da una prova a un’altra prova, dim enticando sem pre, dimen- 
ticando tutto, nulla tesoreggiando, e in conseguenza annaspando 
perpetuam ente nel vuoto. E  purtroppo tale fenomeno psicologico 
non si verifica solam ente nei lettori affrettati e superficiali desti- 
tuiti di senso filosofico, ma si realizza in qualsiasi classe di lettori
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e di studiosi, anche tra i cultori piu eminenti delle d iscip line me- 
tap sich icbe; e si realizza con tale frequenza ed uniform ita da do- 
versene inferire che si tratti di un’im perfezione congenita della 
m entalita umana, la quale non perviene a  m antenere presente alia 
coscienza che una m inim a parte di cio che virtualm ente conosce 
in to rn o au n  dato tem a; con la conseguenza che il raziocinio umano 
quasi sem pre induce e deduce in base a dati p arz ia lissim i; giungendo a 
conclusioni m iseram ente sbagliate . Non rim ane pertanto che rasse- 
gnarsi a ll’ ineluttabile, per quanto tale im perfezione d el raziocinio 
umano risultf cagione di stupore in quei pochi, i quali sono invece 
forniti della  modesta, m a capitalissim a facolta di saper tenere co- 
stantem ente presenti alia m ente tutti i dati del quesito da risol- 
v e r e ; dati che nel caso nostro consisterebbero nelle innum erevoli 
varieta di episodi m etapsichici inesplicabili con qualsiasi ipotesi na- 
turalistica, i quali, a contem plarli riuniti in una sintesi form ida- 
bile, si trasform ano in una p rova cum ulativa logicam ente irresisti- 
bile in dim ostrazione dell’intervento sperim entalm ente accertato 
degli spiriti dei defunti nelle m anifestazioni m etapsichiche. P er co- 
storo, la  dim ostrazione dell’esistenza e sop ravviven za dell’anim a e 
g ia  acquisita alia  scienza da lungo tempo, su lla  base dei fatti, ed 
e solam ente l’ im perfezione congenita del raziocinio umano che im- 
pedisce di riconoscerlo.

P ei lettori i quali desiderassero indicazioni onde raccogliere  
episodi della natura esposta, osservo  che i casi che precedono a p - 
partengono g ia  alia  categoria degli episodi inesplicabili con qual
siasi ipotesi n atu ra listica ; e in conseguenza, concorrono g ia  valida- 
mente a dim ostrare sperim entalm ente la sop ravviven za dello spirito 
um ano; indi ag g iu n g o  che se i lettori di buona volonta vorranno 
sfogliare  diligentem ente le mie num erose m onografie, raccoglieranno 
ad esuberanza casi del genere appartenenti a qualsiasi categoria  di 
m anifestazioni m etapsichiche.

P er il momento, invito tutti a  riflettere sulle parole altam ente 
su ggestive  della relatrice del caso in esam e. « Coloro che hanno 
veduto, sanno di certa scienza che la  m orte non esiste ».

B a s ta : dopo questo sfogo, g iustificab ile  nel caso dello scri- 
vente, il quale da trentotto anni accatasta prove su prove, con ri- 
sultati poco incoraggianti, passo ad analizzare brevem ente l’epi- 
sodio in esam e.

O sservo anzitutto che per quanto rigu ard a l’ ipotesi delle « al- 
lucinazioni collettive  », essa  non risu lta applicabile  all'ep isodio  
e sp o sto ; e cio in base alle  considerazioni svo lte  nei commenti al
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caso, iv , in cui si e fatto rilevare come g li alienisti ignorino l’ esi- 
stenza di « allucinazioni collettive » consecutive a  un fenomeno di 
trasmissio?ie del pensiero. O ra e questa soltanto la form a allucinatoria 
teoricam ente applicabile  al caso nostro. Comunque, ag g iu n g o  che 
dovrebbero ritenersi assai rari anche i casi di allucinazioni provo
cate per suggestione verbale, v isto  che se queste ultim e fossero rela- 
tivam ente comuni, o se le allucinazioni patologiche determ inassero 
norm alm ente delle proiezioni obbiettivate dell’ idea allucinante, per- 
cepibili ad occhi normali, in tali contingenze nei m anicom i dove 
esistono a m igliaia i ricoverati in preda ad allucinazioni visuali 
vivacissim e dei loro presunti persecutori o del diavolo, dovreb
bero riscontrarsi casi frequentissim i di contagio allucinatorio col- 
le tt iv o ; e invece — com e si d isse —  g li alien isti ignorano l’esi- 
stenza di sim ili fatti. Posto cio aggiu n go  come aU’ infuori delle va- 
Hdissime considerazioni esposte, dall’analisi del caso in esam e emer- 
gano circostanze di fatto speciali, le quali appariscono risolutive 
nel senso dell’esclusione defin itiva dell’ ipotesi allucinatoria, sotto 
tutte le form e, quale presum ibile spiegazione del caso stesso. L a  
prim a tra esse consiste nel fatto che il partecipante alia  visione 
del fantasm a fu questa vo lta  un cane, il quale indubbiam ente do- 
vrebbe considerarsi meno che mai suscettib ile di sottostare a su g 
gestion! allucinanti del pensiero um ano; l’a ltra  consiste in questo, 
che l’ ipotesi allucinatoria non potrebbe sp iegare il fatto della veg- 
gente la quale, prim a di scorgere il fantasm a, ebbe l ’ im pressione di 
una « presenza » a se da lato, e solo volgendosi dalla parte in cui 
sen tiva che d oveva trovarsi qualcuno, vide il fantasm a della madre. 
O ra e palese che se si fosse trattato di un’allucinazione patologica 
consecutiva all’analoga invocazione della percipiente. in tal caso 
1'autom atism o autosuggestivo  della di lei subcoscienza avrebbe 
dovuto proiettare il fantasm a allucinatorio a le i dinanzi\ va le  a dire, 
nella direzione del suo sguardo, qualunque fosse stato il punto in 
cui lo d irigeva  in quel momento. In vece essa ebbe l’ im pressione 
di una « presenza », la quale d oveva trovarsi in un punto deter
minate, verso il quale non rivo lgeva lo sguardo, e solo guardando 
in quel punto, v id e il fantasm a; ci6 che p rova come in quel punto 
d o veva esistere indubbiam ente un alcunche di o b b ie ttivo ; e sic- 
com e il fantasm a iv i esistente erasi dim ostrato agente e intelli- 
gente, deve inferirsene che non poteva neanche trattarsi di un 
sem plice sim ulacro obbiettivato dal pensiero della percip ien te ; ipo- 
tesi quest’ultima che non potrebbe sostenersi anche per l’altra ra- 
gione or ora esposta, che se si fosse trattato di un sim ulacro sostan-
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ziale obbiettivato dal pensiero della percipiente, esso avrebbe do- 
vuto proiettarsi autom aticam ente in litiea con lo sguardo della per
cipiente stessa  e non mai concretizzarsi da un lato.

S i noti, infine, che in tali contingenze si sarebbe dovuto trat- 
tare di un sim ulacro e nulla p iu ; nel qual caso un sim ulacro ina- 
nimato non avreb b e potuto trasm ettere alia  percipiente l’ impres- 
sione telepatica di una < presenza » in quel puuto, con lo scopo 
preciso di farla  vo lgere  da quella p arte ; circostanza quest’ultima 
che non solo elim ina d’un colpo l'ipotesi allucinatoria sotto tutte 
le forme, m a dim ostra in pari tempo che si trattava di un fantasm a 
cosciente, intelligente, capace di trasm ettere telepaticam ente il pro- 
prio pensiero alia  sensitiva.

Tutto considerato, pertanto, d eve inferirsene che l’ ipotesi delle 
« allucinazioni co llettive », tanto subbiettive che obbiettive, oltre a 
dim ostrarsi scientificam ente insostenib ile in tesi generate, e anche 
da escludersi dal novero delle ipotesi applicabili al caso in esame 
in tesi particolare.

Quanto alle  altre ipotesi della  « telepatia fra v iven ti », e del 
< serbatoio cosm ico delle m em orie individuali », g ia  si com prende 

che non sono applicabili alia  m anifestazione esposta.

Caso  V I I I .  — Passo  a un ordine di m anifestazioni medianiche 
assai d iverse da quelle che precedono.

R ife risco  un caso com plesso, o m eglio, una serie di esperienze 
unitarie, le quali consistono in « m essaggi m edianici tra viventi 
trasm essi per ausilio di personality  m edianiche ». S i tratta, cioe, 
di due gruppi di sperim entatori tra di loro lontani, i quali si tra- 
sm ettono reciprocam ente dei brevi m essaggi affidandone il com - 
pito alle personality m edianiche com unicanti, le quali pervengono 
ad assolverlo  sia nell’ora m edesim a, sia  nei giorni successivi.

T a li sorta di esperienze concorrono validam ente a dim ostrare, 
su lla base dei fatti, 1’ indipendenza spirituale delle personality m edia
niche di fronte ai m edium s di cui si valgono. In sim ili circostanze, 
l’ unica ipotesi naturalistica da contrapporre a quella sp iritica, risulta 
l ’ ipotesi te lepatica ; ma si vedra che l ’analisi dei fatti va le  ad esclu- 
derla in gu isa  risolutiva.

N ella m ia m onografia su lle  « Com unicazioni m edianiche tra v i
venti », citai parecchi casi im portanti di tal natura, m a in quello 
che mi accingo a riferire si rilevano particolari speciali di estrinse- 
cazione, i quali rivestono un valore teorico notevolissim o.

L a  relazione dei fatti venne pubblicata in un opuscolo riservato
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alia circolazione p rivata ; opuscolo che l’autore vo ile  gentilm ente 
inviarm i.

II relatore-protagonista e M r. F red erick  Jam es C raw ley , di pro- 
fessione « Capo del Com m issariato di pubblica sicurezza » nella 
citta di N ew  castle-upon-Tyne, professione che lo rende in modo 
particolare consapevole dell’im portanza che rivestono i piu minu- 
ziosi particolari nelle esperienze di questa natura ; per cui eg li 
espone i fatti dim ostrando la  m assim a cura onde corroborarli con una 
abbondante quanto esauriente documentazione costitu ita da brani 
di lettere ricavati dalla corrispondenza occorsa tra i due circoli 
sperim entatori, nonche d a ll’apposizione delle date ad ogni m inim a 
circostanza di fatto, e dall’aggiunta di schiarim enti e commenti che 
nulla lasciano a  d esid erare; pervenendo in tal gu isa  a  com piere 
opera scientificam ente inappuntabile e teoricam ente preziosa.

Pertanto deve riconoscersi che questa serie di esperienze si di- 
m ostra m eritevole del titolo apposto dall’autore alia  re laz io n e : 
« S u rv iv a l: M y Quota ». S i tratta infatti di un contributo vera- 
mente efficace in dim ostrazione della sop ravviven za dello sp irito  
umano.

D alla  lettura della relazione si apprende che 1’ idea di iniziare 
esperienze di tal natura non germ oglio  spontaneam ente nella mente 
di alcuno, m a furono le circostanze, com binate a  taluna m anifesta- 
zione spontanea da parte delle personality m edianiche com unicanti. 
che trassero g li sperim entatori a iniziarle.

Mr. C raw ley  racconta che da diversi anni s ’ in teressava priva- 
tamente di esperienze medianiche, in quanto la  propria consorte 
possedeva la facolta della scrittura autom atica, mentre un’am ica di 
fam iglia scriv ev a  a  sua volta m edianicam ente con lo strum ento 
denominato « O uija », e possedeva facolta di « veggen te  ».

A vven n e che nell’autunno del 1922 la  m oglie di M r. C raw ley  
dovette recarsi a  soggiorn are per qualche tempo nella cittadina di 
W oolastone nel G loucestershire, m entre M r. C raw ley  rim ase nella 
propria residenza a Sunderland. T ra  le due localita s ’ interpone una 
distanza di circa 300 m iglia.

In data i °  settem bre 1922 M r. C raw ley ricevette  dalla consorte 
una lettera in cui si le g g e v a  il seguente p ara grafo :

Ieri sera, quando fui a letto, ebbi ad avvertire dei colpi sonori battuti 
nel legno del davan/.alc della finestra. Riconoscendo in essi la tonalita ca- 
ratteristica dei colpi battuti da « Luther » (il fratello defunto di Mrs. Craw
ley), cliiesi se fosse proprio lui, e ricevetti risposta affermativa mediante tre 
forti colpi. Dopo di che, i colpi continuarono a farsi udire; ma siccomc
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risuonavano troppo forti, ed io mi trovavo in casa altrui, pregai Luther di 
desistere, ed egli subito mi esaudi. Erano le undici; ed io chiesi allora a 
Luther di recarsi a battere i suoi colpi nella tua camera a Sunderland. Sta- 
mane scrivendo automaticamente, si manifesto « Ourio » (figlio defunto dei 
coniugi Crawley), il quale mi disse ch’egli e Luther si erano recati nella 
tua camera, ed avevano eseguito il mio ordine.

Queste le inform azioni inviate al consorte da M rs. C raw ley.
O ra il fenom eno erasi realizzato e ffettivam en te: M r. C raw ley, 

a  Sunderland, verso  le undici pom eridiane, a v e v a  udito risuonare 
colpi m edianici nella propria cam era da letto.

E ra  naturale che quel prim o episodio spontaneo, su g gerisse  
esperienze ulteriori nel m edesim o se n so ; tanto piit che M r. C raw ley, 
rim asto a  Sunderland, continuava ad esperim entare con la  sign ora 
Low , la quale, com e si disse, possedeva facolta di medium veg - 
gente, nonche di autom atista scrivente con lo strum ento m edianico 
denom inato « O uija » ; m entre la  sign o ra  C raw ley , a W oolastone, 
continuava a sua vo lta ad esperim entare da sola, alio  scopo di 
m antenersi in rapporto coi propri fig li e il fratello  defunti. E  fu 
la sign ora C raw ley  che in coraggiata dal buon successo dell’epi- 
sodio esposto, ebbe per la  prim a l’ idea di ritentare la  p rova sotto 
altra form a, incaricando g li spiriti com unicanti di trasm ettere un 
breve m essaggio  al m arito a Sunderland.

Questo primo m essaggio  non fu trasm esso, ma la personalita 
m edianica di Luther, alia  quale era stato affidato, se ne giustifico 
pienam ente afferm ando di non aver potuto trasm etterlo perche 
a ve va  trovato lo spirito « F ran k  » intento a dettare alia  medium 
signora L ow , una lunga com unicazione per M r. C raw ley . Ora tale 
inform azione trasm essa da Luther, ven iva  conferm ata da una let- 
tera di M r. C raw ley , in cui si conteneva una lunga com unicazione 
dello spirito « F ra n k  », comunicazione ottenuta nella sera del 12  set- 
tem bre ; va le  a dire, nella sera m edesim a in cui la sign ora C raw ley  
a ve va  incaricato L u th er di trasm ettere il m essaggio . E m erge per- 
tanto che il fenomeno dei « m essaggi m edianici tra viventi, tra- 
sm essi per ausilio  di personalita m edianiche » erasi realizzato 
ugualm ente, per quanto in senso inverso da quello a tte so ; va le  a 
dire che in luogo di avere il signor C raw ley  ricevuto un m essaggio  
m edianico da parte della m oglie, era stata la m oglie che a ve va  ri- 

„  cevuto un m essaggio  verid ico  intorno a  cio che in quel preciso 
\  momento si estrinsecava in presenza del m arito.

Seguono altri m essaggi della stessa natura, che qui non e il 
caso di riportare.

2
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P rim a d’ inoltrarci in argom ento, g io v a  rilevare una circostanza 
di fatto, la quale caratterizza questa serie di esp erien ze; ed e che 
quasi tutti i m essaggi m edianici trasm essi da un circolo a ll’altro 
sotto g li auspici degli « sp iriti m essaggeri », m entre per il conte- 
nuto essenziale corrispondono esattam ente ai m essaggi inviati, ri- 
sultano nondimeno piu o meno lacunari od im perfetti, e non sono 
quasi mai resi letteralm ente. Ora tale circostanza di fatto presenta 
una gran de im portanza teorica per la dilucidazione di m olte per- 
p lessita inerenti alle com unicazioni m edianiche in genere, come 
vedrem o a suo tempo.

In data 20 settem bre 1922, il s ign or C raw ley  chiede alio spirito 
com unicante « Luther » :

— Vorresti incaricarti di trasmettere un messaggio a mia moglie?
—  Luther - Volentieri. Bada di essere chiaro ed incisivo.
— M r. Crawley - Ecco il messaggio: » Fred t’ informa che il cagnolino 

Jiin desidera ardentemente la mamma sua».
— Luther - Mi proverb a trasmettere soltanto questo: « Il cagnolino 

Jim  desidera la mamma*.

Il domani, 2 1 settem bre. a mezzogiorno, la sign ora C raw ley  si 
dispone a scrivere  autom aticam ente, e « L u th er » Ie si manifesta. 
dettando quanto se g u e :

— Cara Emmie, debbo informarti intorno al cagnolino Jim.
— M rs. Crawley - Immagino che non sara morto?
— Luther - No, sta bene; dovevo parteciparti che gode buona salute.
— M rs. Crawley - Sei ben sicuro di quanto aflermi ?
— Luther - Si, Emmie, ne sono sicuro.

Come si vede, il m essaggio  era stato effettivam ente trasm esso, 
m a pero in gu isa  parziale ed im perfetta. Infatti non era esatto che 
lo spirito « L u th er » fosse stato incaricato d’ inform are « E m m ie » 
che il cagnolino Jim  go d eva buona sa lu te ; m a tale inesattezza ap- 
pare teoricam ente m olto interessante, giacche dal contesto del 
d ia logo  em erge chiaram ente com ’ essa  debbasi attribuire a un fe- 
nomeno d'interferenza su g g e stiv a  provocato dalla dom anda della 
sign o ra  C ra w le y : « Im m agino che non sara m o r to -». Cid che vale 
a  conferm are quanto da lungo tem po g ia  si era rilevato  in ordine 
alle  com unicazioni m edianiche, ed e che g li spiriti com unicanti, al- 
lorche si trovano im m ersi nell’ « aura » dei m edium s, passano in 
condizioni analoghe a quelle dei so g getti ip n o tic i; e in conseguenza, 
sono autosuggestionabili, mentre le loro facolta mnem oniche subi-
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scono una menomazione n otevo le ; cio che chiarisce m olte per- 
p lessita  teoriche.

D a  rilevare in proposito anche l’ incidente dello  sp irito , il quale 
chiede a  M r. C raw ley  un m essaggio  chiaro ed incisivo, e che 
quando l ’ha ricevuto, lo moditica per conto proprio condensandolo 
in una form a piu ch iara e str in g a ta ; cio che convalida l’osserva- 
zione precedente in quanto dim ostra com e l’ im presa di trasm ettere 
m essaggi del genere non sia  cosi sem plice com e a  tutta prim a si 
cred e reb b e ; il che palesem ente deve im putarsi alle condizioni son- 
nam bolico-ipnotiche cui soggiacciono g li sp iriti dei defunti im- 
m ersi nell' « aura » dei m edium s; condizioni che influiscono tem- 
poraneam ente e negativam ente sulle loro facolta mnemoniche. Solo  
tenendo conto di cio, si com prende il m otivo per cui lo spirito co- 
m unicante chiede m essaggi sem plici, chiari ed incisivi.

Il giorno 22 settem bre, Luther si m anifesta nuovam ente a 
M r. C raw ley  per annunciargli che aveva  eseguito  l’ incarico ricevuto.

— Luther - Fred, io trasmisi ad Emmie il tuo messaggio...
— M r. Crawley - Lo ricordi ancora quel messaggio ?
— Luther - Credo di s i : qualche cosa intorno ad un cagnolino.

A n ch e in questo incidente g io v a  notare la circostanza dello 
spirito com unicante, il quale con la sua risposta dim ostra di avere 
dim enticati tutti i particolari riguardanti il m essaggio  affidatogli 
due giorni prim a, e di averne unicamente conservato un ricordo 
generico.

Il  g iorno 23 settem bre, alle ore 7 pom eridiane, M r. C raw ley  
inizia la  consueta seduta con la  medium M rs. Low .

S i  m anifesta il fig lio  defunto della m edium : W illie  L ow . L o  
sperim entatore dom anda:

— Vorresti incaricarti di liferire a mia moglie che la signora Annie Brown 
e malata?

— W illie Low  - Volentieri.
(Mr. Crawley fa rilevare che la signora Annie Brown, la quale formava 

oggetto del messaggio, era un’amica della medium, ma era totalmente sco- 
nosciuta ai coniugi Crawley).

Il g iorno 26 settem bre, alle ore 2,30 pom eridiane, la signora 
C raw ley  si dispone a scrivere autom aticam ente, e subito le si m a
nifesta lo spirito di W illie  L o w , il quale detta:

— Sono venuto per informarti che Mrs. Annie Brown e malata.
— M rs. Crawley - Chi e questa Mrs. Brown?



548 ERNESTO BOZZANO

— W illie Low - Un’amica di mia madre.
— M rs. Crawley - E , o non e arnica nostra?

• — Willie Low  - Non e arnica vostra.
— M rs. Crawley - E allora perche vieni ad avvertirmi che e malata?
— W illie Lerw - Unicamente a titolo di prova d’ identita personate. Mia 

madre ne parlo con tuo marito a Sunderland.

In questo episodio il m essaggio  m edianico venne trasm esso 
fedelm ente; il che presum ibilm ente e dovuto al fatto che il m es
sa g g io  stesso e sem plicissim o, in quanto si com pone di un unico 
argom ento, privo d’ incidenti accessori e di ag gettiv i qualificativi. 
N otevole l’ultim a osservazione di W illie  L o w , per la  quale e g li 
dim ostra la  sua consapevolezza circa l’ im portanza e g li scopi delle 
esperienze a  cui si prestava.

R ife risco  tre altri episodi, dai quali em erge in tutta evidenza 
la grande verita  qui propugnata.

In data prim o ottobre, alle ore 6,30 pom eridiane, lo spirito di 
« Fran k  » si m anifests a  M r. C raw ley, a  Sunderland. M r. C raw ley  
dom anda:

— Potresti trasmettere un messaggio a mia moglie ?
— Frank - S i; anzi sono.desideroso di provarmi.
— M r. Crawley - Senti, te ne propongo tre, a scelta. Puoi trasmettere che 

questa sera hai senti to cantare Doroty e Gwen; oppure che quests sera tu 
mi hai intrattenuto sulTesistenza spirituale; ovvero che Mr. Todd e malato.

— Frank - Sta bene: Todd malato; comunicazione sull’esistenza spiri
tuale; Dorothy e Gwen cantarono.

Il giorno 3 ottobre, alle ore 9 antim eridiane, ad W oolastone, si 
m anifesta alia  signora C raw ley il padre defunto del di lei m arito , 
il quale detta quanto se g u e :

— Noi abbiamo da parteciparti che qualcheduno e malato.
— M rs. Crawley - Non puoi dirmi il nome?
— Spirito - Non ricordo.
— M rs. Crawley - Qualcheduno che conosco ?
— Spirito - Si, qualcheduno che tu conosci molto bene, il quale e anche 

un frequentatore assiduo del vostro piccolo circolo speriment ale.
(Mr. Crawley conferma che il malato signor Todd, era un intimo loro 

amico, nonche membro del loro piccolo circolo sperimentale per lo sviluppo 
dei mediums).

— M rs. Crawley - Hai qualche cosa d’altro da comunicarmi ?
— Spirito  - Si... Noi abbiamo intrattenuto tuo marito sull’esistenza spi

rituale. Sono venuto io a trasmettere il messaggio, perche Frank non vi riu- 
sciva. L ’ impresa e molto difficile.
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N ell’episodio esposto appare molto su ggestivo  l ’ incidente del* 
l ’ avven u ta  sostituzione dello spirito xnessaggero, sostituzione che 
va le  ulteriorm ente a dim ostrare le grandi difficolta che incontrano 
le personality spirituali nell’asso lvere  il loro com pito. Cosi pure, 
acquista valore teorico non lieve, nel senso della genesi estrinseca 
dei fatti, l’ altro incidente dello spirito com unicante, il quale non 
solo avverte  la signora C raw ley della sostituzione avvenuta, ma 
fornisce correttam ente il nome dello spirito il quale a v e va  ricevuto 
direttam ente incarico di trasm ettere quel m edesim o m essaggio  
ch ’eg li ora ven iva  a recapitare in sua vece.

S i puo dom andare: Perche « F r a n k » non e riuscito nel com
pito ? Evidentem ente non puo darsi che un solo m otivo d’ insuc- 
cesso nelle circostanze di cui si tratta, ed e che lo « spirito », dopo 
essersi im m erso nell’ « aura » della medium , siasi accorto di avere 
tutto dim enticato.

P e r  cio che rigu ard a la trasm issione dei m essaggi, noto che 
nel prim o tra essi si osservano le consuete lacune mnemoniche. 
Infatti lo spirito riferisce correttam ente di avere da inform are 
M rs. C raw ley  intorno a qualcuno, il quale era m alato, ma non ne 
ricorda il nome. In  pari tem po eg li dim ostra di sapere chi era il 
m alato, visto  che a g g iu n g e  trattarsi di' qualcuno che M rs. C raw ley  
conosceva molto bene, il quale frequentava assiduam ente il piccolo 
circolo sperim entale fondato dai coniugi C raw ley . D eve  pertanto 
concludersi che nell’episodio esposto l’ inconveniente dell’am nesia 
m edianica si lim itava al nome della persona designata, rim anendo 
in tegro  il ricordo della persona stessa. Il secondo m essaggio  venne 
in vece trasm esso fedelm ente.

(Continua). E R N E S T O  B O Z Z A N O

II fondamento eterno.

Quando si considers l’esistenza come contingente, si ha il dirittc di 
temerne la perdita con la morte. Ma se si concepisce, non fosse che in 
modo generico, che essa riposa su qualche necessity primitiva, a maggior 
ragione non si potrebbe credere che questo principio necessario che ha 
potuto prodprre una cosa cosi meravigliosa, sia limitato nel la sua azionea 
un cosi breve intervallo di tempo, e si ammettera che esso debba agire 
eternamente. E  per considerare l'esistenza come necessaria, non c ’ese non 
da riflettere che sino al momento in cui I’individuo esiste, e passata tutta 
un’eternita di tempo, durante la quale si e prodotta tutta I'infinita di cam- 
biamenti e che, nondimeno, I’ individuo esiste: I’ intera serie di tutti gli stati 
passibili e stata, dunque, gia esaurita senza che essa abbia potuto soppri- 
mere la sua esistenza. S cho penh ai kr



STUDIO SU LL E  POSSESSION! DEMONIACHE 
DESCRITTE NEGLI EVANGELII

( Cont. e fin e ; v. fasc. precede pag. 507).

L e  p r o v e  s o p r a n o r m a l i  d e l l a  p o s s e s s i o n e .

Dato cio, e naturale dom andarsi se dai racconti d’esorcism i, 
che ci vengono dati dagli evangelisti, si possa dedurre se si trat- 
tasse in realta di m alattie naturali, o se non em ergano prove in 
contrario. Q ueste prove, a me sem bra, e probabilm ente sem bra ad 
ognuno, credente o non credente, si hanno a ricercare in eventuali 
fenomeni sopranorm ali che, innestandosi all’ inferm ita od alia  gua- 
rigione del paziente, servano per lo meno di in d izi —  non diro mai 
di prove —  dell’ intervento di sp iriti m aligni.

U na guarigione, anche autenticam ente « m iracolosa », non e 
tale da provare necessariam ente che la  m alattia fosse prodotta dal- 
l ’intrusione d’uno spirito. Nondimeno, acquista ta lvo lta  un valore 
d’ indizio concom itante in questo senso, se la si ravvic in a  ad altre 
circostanze che conferm ano indirettam ente, ed in una certa m isura, 
questa ipotesi.

A lcun i teologi afferm arono che il V an ge lo  faccia  una distinzione 
netta fra i casi di possessione dem oniaca e quelti di m alattie or- 
d in arie ; citarono in ap p oggio  di tale asserzione i seguenti passi 
della Scrittura  ( 1 ) :

Risano parecchie persone affette di diverse malattie ed espulse diversi 
demonii. (M a r c o , I, 34).

Gesu, riuniti i suoi dodici apostoli, die loro potenza ed autorita su tutti 
i demonii, col potere di guarire le malattie. (Luca, IX , 1).

P er vero dire, queste frasi possono essere interpretate in due 
d iversi modi. Non valgono questo altro passo, che mi sorprendo 
di non ved er c ita to :

(1) Rev. John Brown’ s The IVorld’s Great B ib le D ictionary, « Demoniacs ».
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G li  p re s e n ta ro n o  tu tti c o lo r o  i q u a li  e ra n o  m a la t i e d  a ffe tti d i d iv e rs e  

s p e c ie  d i m a li e  d i d o lo r i ,  i  d e m o n ia c i ,  i lu n a t ic i , i p a r a l it ic i ,  e d  e g li  li 

g u a r i . (M a t t e o , I V ,  2 4 ) .

Ma lasciam o da parte questa discussione ed am m ettiam o il 
fatto, quasi certo, che Gesu, gli evangelisti, g li E b re i del loro 
tempo in generale, non credessero che tutte le m alattie indistin- 
tamente, com prese le sem plici indigestioni, fossero opera di ca l- 
tivi spiriti.

F ra  i casi di guarig ion i di dem oniaci di cui parla il V an ge lo , 
taluni non contengono nessuna indicazione tale da far compren- 
dere quali fossero le m alattie di cui erano affetti. G esu  ha scac- 
ciato dal corpo di M aria M addalena sette dem onii: ed e tutto. M a 
non e sem pre cosi, e si nota che inferm ita com unissim e e cono- 
sciutissim e sono attribuite a ll’ azione di demonii.

Il caso del giovanetto muto, guarito  a pie d ’un’alta m ontagna 
che si suppone essere il Monte Thabor, dopo la T rasfigurazione, e 
che e raffigurato nel capolavoro di R affae llo , sarebbe o g g i dia- 
gnosticato dallo stesso protom edico del P ap a come ep ilessia, o 
istero-epilessia, in un soggetto  sordom uto. D ice la m ad re :

M a e str o , ti a v e v a  m e n a to  il m io  f ig liu o lo , c h e  h a  u n o  s p ir ito  m u to , e  

d o v u n q u e  e s so  lo  p re n d e , lo  a t t e r r a ; e d  a l lo r a  e g l i  s c h iu m a , e  s tr id e  d e ’ 

d e n ti e  s 'i r r ig id i s c e . . .  C io  g li c a p it a  s in  d a lla  s u a  in fa n z ia ;  e  il d e m o n e  lo  

h a  s p e sso  g e tta to , ta lv o lta  n e l fu o c o , ta le  a lt r a  n e l l ’ a c q u a , p e r  fa r lo  p e r i r e . . .  

Io  a v e v o  d o m a n d a to  a ’ tu o i d is c e p o li  d i c a c c ia r lo ,  m a  e s s i n o n  h a n n o  p o -  

t u t o . . .

G e s u  a d u n q u e , v e d e n d o  c h e  il p o p o lo  a c c o r r e v a  in  fo lia , p a r lo  a l io  

sp ir ito  im p u ro  m in a c c ia n d o lo  e  g li  d i s s e : < S p ir it o  s o rd o  e  m u to  e s c i ,  d a  

q u e s to  fa n c iu llo  e  n o n  to rn a rv i p i u ; te  lo  im p o n g o  » .

A l lo r a ,  lo  s p ir ito , g e tta n d o  u n  g r a n d e  g r id o  e d  a g ita n d o  v io le n te m e n te  il 

fa n c iu llo , e s c i ,  e d  il fa n c iu llo  re s to  c o m e  m o rto . M a  a v e n d o lo  G e s u  p r e s o  

p e r  m a n o  e  s o l le v a t o , s i  a lz i j  ( 1 ) .

Tutto cio nulla contiene di m eravig lioso . E  la descrizione d’un 
attacco d ’ep ilessia , fino alia  sua ultim a fase di risoluzione. I l  V an 
gelo  non ci dice che g li attacchi non siansi rinnovati nel g io v a 
netto, ne che eg li, coll’espulsione dello  spirito sordo-m uto, abbia 
ricuperato l’udito e la parola.

P e r  contro, il V an gelo  dice altrove (2) che G esu « espulse un 
dem onio che era muto, ed essendo il demonio uscito, il muto

( 1 )  Marco , I X ,  1 4 .  Matteo , X V I I ,  1 4 .  L u ca , I X ,  3 7 .  

( 2 ;  Lu ca , X L  >4. Ma tteo , I X ,  3 2 - 3 3 .
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parlo ». M a non fornisce alcun particolare su questo fatto, che, a 
stretto rigore, puo riferirsi ad un caso d’afasia psichica, guarita 
con la suggestione.

II caso celeberrim o che sarebbe accaduto nel paese dei G era- 
senii e invece interessantissim o sotto l’aspetto di cui ci occupiam o.

. . .M e n t r e  G e s u  e s c iv a  d a lla  b a r c a , un  u o m o  p o s se d u to  d a  u n o  sp ir ito  

im p u ro  v e n n e  a  lu i ,  u s c e n d o  d a i  s e p o lc r i d i c u i fa c e v a  s u a  a b itu a le  d i- 

m o r a ;  n e ssu n o  p e rv e n iv a  a  te n e r lo  le g a to , n ern m en o  c o n  c a t e n e . . .  E r a  

g io rn o  e  n o tte  n e lle  to m b e  e  s u lle  m o n ta g n e , g r id a n d o ; s i d i la n ia v a  d a  sc  

c o n  s a s s i .

A v e n d o  sc o r to  G e s u  d a  lo n ta n o , a c c o rs e  e  l ’ a d o r o  e , g e tta n d o  u n  g ra n d e

g r id o , g li d i s s e : C h e  c o s a  v i h a  fra  te  e  m e , G e s u , F ig l io  d ’ Id d io  a lt is-

s im o ?  T i  s c o n g iu r o  in n o m e  d i D io  d i n o n  to rm e n ta rm i.

G e s u  g li  d ic e v a  in fa t t i :  « S p ir ito  im p u ro , e s c i d a  q u e s to  u o m o  » . E  g li

d o m a n d o : < C o m e  ti c h i a m i ? *  A 1 c h e  r i s p o s e :  « M i c h ia m o  L e g io n e , 

p e rc h e  s ia m o  n u m e ro s is s im i » . E  p re g a v a  is ta n te m e n te  d i n o n  c a c c ia r lo  d a  

q u e l  p a e s e .

O ra , s i t ro v a v a  q u iv i un  im m e n so  b ra n c o  d i p o r c i ,  i q u a li  p a s c o la v a n o  

lu n g o  la  m o n ta g n a . E  q u e i d e m o n ii to s u p p lic a v a n o  d ic e n d o :  < M a n d a c i 

in  q u e i p o r c i ,  a ff in c h e  v i e n tr ia m o  » . G e s u  s u b ito  lo ro  lo  p e rm ise . E q u e g l i  

s p ir it i im p u r i , u sc e n d o  d a l l ’ u o m o  e n tra ro n o  n e i m a ia l i ;  e  tu tto  il b r a n c o , 

c h e  e ra  d i d u e m ila  c ir c a , c o r s e  c o n  im p e to  a  p re c ip ita r s i n e l la g o  d o v e  

tu tti p e r iro n o  a n n e g a t i.

C o lo r o  i q u a li  li  c u s to d iv a n o  p re s e ro  la  fu g a  e  s i r e c a r o n o  a  p o r ta r e  la  

n o ti/ .ia  a l ia  c it ta  s d  a l ia  c a m p a g n a . E  p a re c c h i e s c ir o n o  p e r  v e d e r e  c h e  

fo sse  a c c a d u t o :  e ,  v e n u t i a  G e s u ,  s c o r s e r o  q u e llo  c h e  e ra  s ta to  in v a s a to , 

s e d u t o , v e s t ito  ( i )  e  in  p o s sc ss o  d e l su o  s e n n o :  e  fu ro n o  r ip ie n i d i t i-  

m o r e . . .

C o lu i  c h e  e r a  s ta to  to rm e n ta to  d a l  d e m o n io .. . e s se n d o se n e  ito , c o m in c io  

a  p u b lic a re  n e lla  D e c a p o li  Ic g r a n d i c o s e  c h e  G e s u  a v e v a  c o m p iu te  in  su o  

fa v o re .

Ho riprodotto quasi integralm ente questo episodio, quantunque 
sia cosi noto, perche contiene d iverse circostanze che possono cu- 
m ulativam ente contribuire a fare am m ettere l’autenticita d ’un caso 
di possessione dem oniaca.

i °  L 'energum eno, visto  da lontano G esu, accorse e I’adoro: 
fatto di ch iaroveggen za difficilm ente attribuibile ad un pazzo, se ci 
teniamo strettam ente al racconto della Scrittura, e nonostante la 
fra se : « G esu g li d iceva  infatti... », la  quale lascia  supporre che il 
C risto  abbia per prim o rivo lta  la parola a ll’ invasato. Sem bra poco

( l )  M akco  ( V ) ,  d a  cu i e s tra g g o  q u e sto  tc s to , a v e v a  d iin e n lic a to  d i d ire  ch e  il p azzo  

e ra  p rim a  c o m p lc tam en te  n u do , m a  L u c a  lo  d ic e  ( V I I I ,  26 ).



verosim ile che questo pazzo furioso (« da lungo tempo posseduto 
dal demonio », d ice L.uca, V I I I ,  27), potesse conoscere cosi esatta- 
mente chi fosse G esu.

20 L ’episodio dei m aiali e umanamente decisivo, sotto tale 
aspetto. Non pud nemmeno essere sp iegato  m ediante l’ ipotesi d ’un 
sem plice atto di dem enza co llettiva di questi anim ali, essendosi 
svo lto  subito dopo l’autorizzazione che G esu  diede ai demonii di 
passare nel corpo dei porci —  il che costituisce una coincidenza 
il cui carattere fortuito sarebbe assolutam ente inverosim ile.

30 Non si risana un pazzo furioso di tal fatta, m alato da un 
pezzo, con una sem plice intimazione, c o m e g li alienisti sanno m eglio 
di me. Soltanto e lecito dom andarsi se l’ energum eno di cui si tratta 
sia  stato guarito  in modo definitivo. V i sono alienati i quali, dopo 
accessi spaventosi, ricuperano approssim ativam ente il senno e la 
calm a, fino all'&ccesso seguente. S i puo perfino legittim am ente 
supporre che l ’ossesso fosse in un lucido intervallo  fin da quando 
s’ im batte in G esu e lo sia  rim asto per un certo tempo ancora,. 
annunciando la sua gu arig ion e. Non conosciam o nulla della vita 
ulteriore di questo soggetto .

G esu istesso ebbe a dire che le ricadute non erano rare, negli 
esorcizzati.

A llo r c h e  lo  s p ir ito  im p u ro  e  u sc ito  d a  u n  u o m o  v a  p e r  lu o g h i d e s e r t i, 

c e r c a n d o  r ip o s o , e  n o n  n e  tro v a . A l lo r a  d ic e :  « R ito r n e ro  n e lla  m ia  c a s a  

d o n d e  so n o  e s c i t o » . E  to rn a n d o , la  tro v a  v u o ta , n e tta ta  e d  a d o r n a . A llo r a  

v a  a  p re n d e re  c o n  s e  se tte  a lt r i s p ir it i  p iu  m a lv a g i d i lu i ,  e d  e n tra n d o  sta b i-  

lis c o n o  q u iv i  la  lo r o  d im o r a ;  e  1 ’ u lt im o  s ta to  d i q u e s t 'u o m o  d iv e n ta  p e g g io  

c h e  n o n  fo sse  il p r im o  ( 1 ) .

Quando si parla di piu demonii espulsi da un paziente, s ’ intende 
quasi sem pre consecuiivamente a ciascnna ricaduta\ « un demone era 
rim asto nel corpo dell’ invasato, ovvero un altro v ’era penetrato ».

In un'occasione in cui i suoi discepoli avevano esorcizzato un 
ossesso senza risultato, G esu osserva come « questi demonii non 
possano essere cacciati con altro mezzo che la pregh iera ed il di- 
giuno ». M a non si sp iega, disgraziatam ente, a questo riguardo.

Inutile notare che quanto dicono gli ossessi nei loro accessi 
non puo avere che un valore molto relativo. Quello di cui ci 
siam o teste occupati credeva d’albergare nel suo corpo una legionc 
di dem onii; E sq u iro l (2) parla d ’un demente il quale credeva avere
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(1)  M a t t e o , X I I ,  43-45. —  C fr .  L uca , X I ,  24-26.
(2 ) Des Maladies mentales, t. I .
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nel suo corpo tutto un regg im en to ; altri alienati sono convinti di 
se rv ir  di d im ora a  gro ssi anim ali, ecc.

M a, com e dicevam o or ora, 1‘ episodio dei porci e, per se stesso, 
superiore ad ogni critica. Solam ente, bisognerebbe sapere se sia 
autentico: tanto piu che contiene particolari, i quali non sono tali 
da farci rinvenire dalla sorpresa nella quale c ’im m erge l’ appari- 
zione d’un branco di duem ila m aiali in un paese nel quale era vie- 
tato ag li E b rei di m angiarne. II racconto e bensi registrato dai tre 
evangeli sinottici; ma per M atteo (i), i pazzi energum eni erano 
due, e non uno solo come lo afferm ano M arco e L u ca ; entram bi 
avrebbero unitamente gridato al M essia che eg li era « G esu, F i-  
g lio  d’Iddio » ; i demonii dom andarono per bocca d’entram bi li- 
cenza di trasferirsi nel corpo dei porci. P er contro, M atteo dimen- 
tica di farci sapere se i due ossessi furono guariti.

L ’utilita d ’ottenere indizi concom itanti, i quali corroborino l’ au- 
tcnticita degli esorcism i e apparsa ag li occhi d eg li antichi i quali, 
se forse non vi alludono direttam ente, la riconoscono im plicita- 
mente m ediante d iversi particolari che riferiscono. Cosi, nella V ita  
d’A pollo n io  da T iane si legg e  che il taum aturgo pagano, dopo uno 
fra i suoi esorcism i, ordina alio spirito impuro che eg li ha espulso 
dal corpo d’un dem oniaco, di atterrare tale statua, per dim ostrare 
la propria partenza; la  statua cade im m ediatam ente (2). L o  storico 
G ioseppo assicura d’aver visto  eg li stesso un esorcista israelita 
chiam ato E leazar, in presenza di V esp asian o  e di « tutto l’ eser- 
cito », ordinare ad un dem one d’uscire dal corpo d’un energum eno 
e, per provare la sua escita, di rovesciare al tempo istesso u n vaso  
colm o d’acqua che era  quivi, il che ebbe luogo infatti. G ioseppo 
ag g iu n g e  d 'aver v isto  eg li m edesim o questo esorcista trarre dal 
naso degli energum eni i demonii m ediante un anello e form ole 
m agiche dovute a Salom one (3).

Il valore storico delle opere di G ioseppo e incontestabilm ente 
superiore a quello di m olte opere di quei tem pi, di cui non si co- 
noscono nemmeno con precisione g li autori, ne la  data in cui fu
rono scritte; ne sopratutto se non subirono interpolazioni e varia- 
zioni infinite quando ciascheduno le cop iava per proprio uso, ag- 
giungetidovi cio che a v e va  udito raccontare da questo e da quello. 
La verid icita di questo autore e bensi talvo lta sospetta, ma non

( 1 )  C fr .  V I I I ,  2 8 - 3 0 .

( : )  F i lo s t r a to , lib . I V ,  §  2 0 .

(3 )  De Bello judaico, l ib . V I I ,  ch . X X V ;  Antic., V I I I ,  2 - 5 .
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tanto in particolari di questa fatta, i quali non presentano inte- 
resse politico e non sono da lui considerati se non quali aneddoti 
storici. D isgraziatam ente, l’episodio del vaso  ha spaventosam ente 
l’aria  d ’un trucco, prodotto m ediante un filo in v is ib le , e forse d ’un 
com pare. Quanto all’aneddoto relativo  ad A pollonio, non ha che 
un valore  storico infimo.

Questo difetto di valore dei testi farebbe esitare ogni critico 
che debba giud icare d ’un caso secondo la  R a g io n e  pura. M a la 
F ed e  trionfa delle difficolta dei testi piu agevolm ente assai che 
non riesca a  spostare le m ontagne.

L a  N A T U R A  D E I  D E M O N I  P O S S E S S O R I .

N el testo originate greco  —  quello, per lo meno, da cui pro- 
vengono tutte le traduzioni —  gli evangelisti non dicono mai 
che una persona e posseduta dal 6ta.fioA.ov cioe dal diavolo, m a da 
uno o piu dcuuoviov, o daijutov cioe demoni-, o da un Jtvevfi«.n  
a.Kada.QTU> (spirilo immondo). II d iavolo  —  sem pre al sin golare — 
e, nella B ib bia, Satana. Demone non sign ifica evidentem ente che 
« m alvag io  spirito ». Questi demoni sem brano pero essere ag li 
ordini del diavolo, il quale appare in persona nei casi im portanti, 
come, ad esem pio, nella tentazione di G esii nel deserto. P e r  dire 
« posseduto da un demone », il testo greco dice da ifiovigoptevov, 
vale  a dire « indem oniato ».

Notiam o che il demone, o i due demoni, che si sono chiam ati 
« Leg ion e » nel racconto di cui sopra, hanno adorato G esii; il che 
sem bra inam m issibile in Satana. — Gesu, parlando di G iuda Isca- 
riota, d ice : « E  un demone » ( i) ;  cioe uno spirito m alvagio . E  in- 
dubitato che in parecchi punti delle Scritture si chiam ano demoni 
g li angeli d eca d u ti; ma e possibile che altri « spiriti impuri » ri- 
cevano a loro volta questo nome.

S i sente nel modo con cui il V angelo  parla di Satana l’ influenza 
delle idee caldee e persiane circa il possente Principio del M ale e 
delle Tenebre. In d iverse occasioni Satan a e ch iam ato : « la P o- 
tenza delle Tenebre » (2). E  spesso detto « il P rincipe del Mondo » 
dallo stesso Cristo (3), e cio e caratteristico, perche fornisce la 
chiave dello strano episodio nel quale « uno Spirito  » trasporta il 
S ign ore sul pinnapolo del tem pio di Gerusalem m e, e poi sovra

(1) G io van ni, V I ,  70.
(2 ) L u ca , X X I I ,  5 3 ;  Colos., I ,  1 3 ;  E f e s . ,  V I ,  1 2 .

(3 )  G i o v . ,  X I I ,  3 1 ;  X I V ,  3 0 ;  X V I ,  1 1 .



556 CESARE VESME

un’alta m ontagna, offrendogli « tutti i regni del mondo » se ac- 
consente ad adorarlo. G esu  non risponde g ia  schernendo I’offerta 
com e una im postura; al contrario, impone al diavolo di non ten- 
tarlo, essendo sc r itto : « A d orerete il S ign o re  Iddio e servirete lui 
solo ». Sono queste idee che sole possono far com prendere questa 
curiosa storia. E d  e senza dubbio particolarm ente su questo passo 
del V an ge lo  (i) che erano specialm ente fondate le dottrine di Ma- 
nete e d ’altri eresiarchi, i quali am m ettevano il P rincipio del M ale 
e delle T e n e b re : l’A rim ane del M azdeism o.

Quanto a Belzebu, di cui e talvo lta  parola nel N uovo Testa- 
mento, con la qualifica di « Principe dei demoni », esso e gene- 
ralm ente confuso con Satan a istesso. N el iv °  Libro dei Re (2), 
Belzebu e il dio d ’A k karo n , consultato da Ocozia, re di G iuda. 
Col tempo, s ’era trasform ato in Satana, secondo l’ idea che i pagani 
adorassero d iavoli.

I  capi della religione giudaica accusano G iovanni B attista , e 
poi G esu, d’operare i loro esorcism i m ediante il potere e l’autorita 
di Belzebu (3), come i rappresentanti delle Chiese cristiane 1’hanno 
fatto dipoi con coloro i quali ottengono fenom eni sopranorm ali che 

non garbano loro. E  sign ificativo  il notare com e nessuno s ia  sfug- 
g ito  a questa accu sa ; non lo stesso  Cristo (4):

G esu risponde a’ suoi accusatori:

O g n i re g n o  d iv is o  c o n tro  s e  s te ss o  s a ra  d is t r u t t o ; o g n i c it ta  o  c a s a  c h e  

s ia  d iv is a  c o n tro  sc  s t e s s a  n o n  p o tra  s u s s is te re . E  s e  S a ta n a  s c a c c ia  S a t a n a , e  

d iv is o  c o n tro  s e  m e d e s im o ; c o m e  co st p o tre b b e  s u s s is te re  il s u o  r e g n o ?  (5).

A ltro v e  (6), g li E b re i accusano G esu  d’essere « posseduto dal 
demonio ».

L ’ l N T E R E S S E  C H E  P R E S E N T A  1.0 S T U D I O  D E L L A  S T O R I A  

D E L L E  «  P O S S E S S I O N I  » .

D ue parole, non per concludere, ma per chiudere questo studio 
delle « possessioni demoniache » nel V an gelo .

L ’ interesse storico  dei dati che abbiam o cost aggruppati non

(1) Ma tteo , I V ,  1 ;  Marco , I , 1 3 ;  L u c a , I V ,  2.
(2 )  11°  d e lla  B ib b ia  P ro te s ta n te , I ,  2 ,  3 ,  6 .

(3 )  Ma tteo , X I I ,  2 2 - 3 0 ;  Marco , I I I .  2 2 - 2 7 ;  L u ca , X I ,  1 4 - 2 3 .

(4) I.uca , V I I ,  3 3 ;  Ma tteo , I X ,  3 4 ;  L u ca , X I ,  1 7 - 1 9 .

(j)  Matteo , X I I ,  25-26. Cfr. L uca , X I ,  17 -18 .
(6) G iovanni. V II I , 48.



ha bisogno d’essere dim ostrato. R elativam en te  all’ interesse scicn- 
iifico, non dim entichiam o anzitutto che la M edicina non e una 
« scienza esatta ». Specialm ente quando si tratta della d iagnosi e 
dell’etiologia, cioe della ricerca delle cause delle m alattie, e raro 
che possa procedere altrim enti che per v ia  d’analogia. II m edico 
com para m entalm ente ed in modo piu o meno autom atico, i sin- 
tomi presentati dal suo paziente con quelli osservati in altri in- 
ferm i, o con quelli di cui lesse la  descrizione in trattati di pato- 
logia , e si form a un parere che un altro m edico potra non con- 
d ividere, e che il corso ulteriore della  m alattia conferm era, sm entira, 
o lasciera dubbio. L ’avv iso  del m edico e quindi necessariam ente 
fondato, in gran  parte, su lla  s/oria dei casi precedenti e su ll’opi- 
nione predom inante in quel momento.

O ccorre dunque, anche sotto il punto di v ista  scientifico, co- 
noscere la  storia delle m alattie attribuite alle  ossessioni demo- 
niache.

Quanto a ll’opinione dom inante, difficilm ente non esercitera un’ in- 
fluenza preponderante sul medico curante; non dovrebbe esercitarne 
che una assolutam ente m inima sullo scienziato. Questi non dovrebbe 
mai perdere di v ista  il fatto, che, per un fenomeno d’ottica intellet- 
tuale facilm ente sp iegab ile , si e sem pre proclivi a ritenere che le 
opinioni attuali della scienza siano defin itive; m entre l ’esperienza 
e la ragione concordam ente ci dim ostrano come, fra tre secoli, le 
dottrine abbiano ad essere non meno d iverse da quelle d ’o g g i, che 
quelle de’ giorni nostri lo sono da quelle di tre secoli or sono.

Non lasciam oci dunque illudere dalle presenti opinioni sulla 
possessione e l’ossessione. Seguiam o senza alcuna idea precon- 
cetta le ricerche che vi si r iferisco n o ; seguiam ole attraverso la 
storia dell’umanita, fino ad o g g i. A ssisterem o allora a questo fatto 
veram ente n otevole : che pure in questo ramo dei fenomeni so- 
pranorm ali, il valore d eg li indizi favorevo li alia  loro autenticita 
aumenta a m isura che ci avvicin iam o a ’ tempi nostri, in luogo di 
dim inuire, come si e portati volgarm ente a credere. Soltanto, la 
questione si presents o ggig io rn o  sotto un tutt’altro aspetto che 
un tempo. A d  ogni modo, ho parlato d 'in d izi, non certo di prove.
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PROBLEM!, IPOTESI, CHIARIMENTI

AFFINITA FLUIDICHE.

Signor Ernesto Bozzano,

H o  le tto  c o n  m o lto  in te re sse  l ’ a r t ic o lo  « R a g g u a g li  c o m p le m e n ta r i in - 

to rn o  a l le  e s p e r ie n z e  d i voce diretla in  p ie n a  lu c e  » d a  L e i  p u b b lic a to  n el 

n u m e ro  d i o tto b re  d i « L u c e  e  O m b ra  » e  m i h a  fa tto  g r a n d e  im p re ss io n e  

u n a  fra se  d e lla  * V e g g e n te  d i P r e v o r s t  » c h e  h o  le tto  n e l b ra n o  r ip o r t a t o : 

« .. .Q u a n d o  u n a  p e rs o n a  m u o re  in  c o n d iz io n i d i g ra n d e  p u r ita , e s sa  n o n  

p o rta  co n  se  n u lla  d e l principio di vitalita nervea... e d  e p e r  q u e s to  ch e  

g li s p ir it i fe l ic i ,  ch e  p iu  n o n  n e  so n o  p e rv a s i , non possono apparire ai viventi, 
ne fa rsi udire o toccarli ».

Q u e sto  b ra n o , c h e  v o rre i ch e  E l l a ,  c o s i fine o s s e r v a to r e , e sa m in a sse  co n  

a tte n z io n e , c o n t ie n e , s e c o n d o  m e , n o n  s o lo  la  V e r it a  S u p r e m a , m a  il tnezzo  

p e r  a r r iv a r e  a  s c o p r ir la . M i s p ie g o  c o n  p o c h e  p a ro le  e  la s c io  a  L e i ,  c o s i 

fo rn ito  d i v a s ta  c o lt u r a , d i t ra tta re  l ’ a rg o m e n to  c h e , a  m io  m o d c s to  a v v is o ,  

h a  u n a  g r a n d is s im a  im p o r ta n z a  p e rc h e  il c o n o sc e r e  q u e s ta  V e r it a  e  la  s o la  

v ia  p e r  la  s a lv e z z a  d e l la  u m a n ita  s o ffe re n te ; e d  il  m e to d o  p e r  a r r iv a r e  a  

q u e s to  g r a n d e  r isu lta to  e  a l ia  p o r ta ta  d i  tu t t i , q u a lo r a  a lc u n i p o c h i v o le s -  

se ro  r is c h ia r a re  il c a m m in o  a i  m o lt i c h e  n o n  v e d o n o  o  v e d o n o  m a le  d o v e  

d ir ig e r e  i p ro p r i p a s s i .

P r im a  d i  o g n i c o s a ,  c o n  q u e llo  c h e  d ic e  q u e s ta  fra se  r ip o rta ta  s o p ra  s i 

e s c lu d e  c h e  n e lle  se d u te  s p ir it ic h e  s i m a n ife s t in o  s p ir it i  p u r i ,  c io e  i s a n t i, 

m a  in v e c e  « le  a n im e  m o lto  te rre n e  » c o m e  d ic e  la  s o n n a m b o la  d e l R e v e -  

re n d is s im o  W e rn e r  n e l b ra n o  d a  L e i  c ita to  n e llo  s te ss o  a r t ic o lo , m a  u n  p o c o  

p iu  a v a n t i d e l s o p ra s c r it to . E d  E l l a  n e l l ’a r t ic o lo  s u d d e t to , a m m e tte , se  n o n  

e r r o , c h e  i fe n o m e n i f is ic i ,  fra  cu i la  v o c e  d ire t ta , n o n  s o n o  d i g r a n d e  e le -  

v a te z z a  s p ir i t u a le ;  e s s i ,  in fa t t i , s o n o  d a t i p e r  m ezzo  d i q u e s to  llu id o  n e r v e o , 

d e l q u a le , s e c o n d o  la  V e g g e n te  d i P r e v o r s t ,  s i  so n o  lib e r a te  le  a n im e  p u re  

c h e  s o n o  v o la t e  p iu  in  a lto  n e lle  s fe re  c e le s t i  e  non possono apparire ai v i
venti, nf fa rsi udire o toccarli. D u n q u e  il p o s sc d e re  il flu id o  n e rv e o  e ,  p e r  

le a n im e  c h e  s i c o m u n ic a n o  a  n o i, un  s e g n o  c h e  n o n  s o n o  d i e le v a t a  s p i

r itu a lity , n o n  a n c o ra  c io e  a rr iv a te  a lia  p e r fe z io n e , a l ia  l ib e r a z io n e , a l ia  san - 

t ita , c o m e  d ic o n o  le  v a r ie  r e lig io n i. E  q u e s to  s e n z a  v o le r  p a r la re  d i c io  ch e  

d ic o n o  i filo so fi o r ie n t a l i ,  s p e c ia lm e n te  b u d d i s t i : c h e  c io e  n e lle  s e d u te  m e- 

d ia n ic h e  c o lo r o  c h e  si m a n ife s ta n o  so n o  elcmentali ed elemen/ari, in te n d e n d o , 

p e r  i p r im i, e s se r i n o n  a n c o r a  o rg a n iz z a ti e d  in fc r io r i a l l 'u o m o  e , p e r  i se- 

c o n d i, i resti u m a n i la s c ia t i  in d ie tro  d a ilo  s p ir ito  ( to lta  la  p a rte  fis ica  ch e  

e  c lim in a ta  p r im a , n e l l 'o r a  d e lla  m o rte ) . Q u e s t i re s ti sa re b b e ro  q u a lc h e  c o sa
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d i m e z z o  fra  lo  s p ir ito  e d  il c o r p o  fis ic o  e  s e c o n d o  i filo so fi o r ie n ta l! , 

d o p o  u n  c e r to  te m p o  d o p o  la  m o r te , s i d is g r e g a n o , m a  n e l p e r io d o  d i  d i- 

s in te g ra z io n e  p o s s o n o , a  c o n ta tto  d i u n  m e d iu m , p a s s a r e  d a llo  s ta to  le ta r-  

g ic o ,  in  c u i s i t ro v a n o , a d  u n a  a t t iv ita  q u a s i d i p e r s o n a  v iv e n te  e  m a n ife -  

s ta n o  a l lo r a  tu tte  le  c a r a t te r is t ic h e  d i id e e  e  d i se n tim e n ti d e l la  p re c e -  

d e n te  v ita .

C o n c lu d e n d o  q u e s ta  p a r t e , c h e  io  c h ia m o  d i v a lo r e  n e g a t iv o , r ig u a rd o  

a i  fe n o m e n i s p ir i t ic i ,  c i r e s ta  d a  d ir e  q u a lc h e  c o s a  in to rn o  a  c io  c h e  la  

V e g g e n te  d i  P r e v o r s t  c i s p ie g a  in to rn o  a l p r in c ip io  d i v ita lita  n e r v e a  o  

flu id o  n e r v e o . Q u e s to  e  p re c is a m e n te  il S e r p e n te  d e l la  G e n e s i ,  il S a ta n a  

d e l la  r e lig io n e  c r is t ia n a , la  lu c e  a s t r a le , e c c . E  la  c a u s a  d e lle  p a s s io n i u m a n e , 

s ia n o  q u e s te  b u o n e  o  c a t t iv e , d u ra n te  la  v i t a ,  e  la  c a te n a  c h e  d o p o  la  

m o rte  c i  t ie n e  a v v in t i a l le  b a ss e  s fe re  te rre str i p e r c h e , d ic o n o  a lc u n i fi lo 

s o fi , n e l la  t e r r a , c o m e  n e l n o s tro  c o r p o , s i t r o v a  la  s te s s a  so s ta n z a  e  q u e s ta  

fa  p a r te  d e lla  s u a  s t r u t t u r a ;  q u in d i se  n o i n o n  tro v ia m o  u n  m e z z o  p e r  li- 

b e ra rc i in  v ita  d i q u e s to  flu id o , d o p o  la  m o rte  n o n  p o tre m o  u s c ire  p e r  

fo rz a  m a g n e t ic a  d a l la  s fe ra  d ’ in flu e n z a  te rre stre  e  n o n  p o tre m o  p e rc io  sa lire  

n e lle  a lte  re g io n i d e l c ie lo  e  s a lv a r c i ,  s ic c o m e  d ic o n o  tu tte  le  re lig io n i d e l 

ra o n d o .

E d  e  p e rc io  c h e  tu tte  le  re lig io n i p re d ic a n o  d i l ib e r a rc i d a l le  p a ss io n i 

a lio  s c o p o  d i s a lv a r c i  d o p o  la  m o rte  e d  h a n n o  u n  m e to d o  p e r  fa r c i  p e rc o r-  

re re  la  v ia ,  il s e n t ie r o  c h e  c o n d u c e  a l ia  s a n t i t a ; e  q u e s to  e  il Mislicismo, 
c h e , s a lv o  q u e s t io n i d i fo rm a  d o v u te  a  d if le re n z a  d i p o p o li e  d i r e g io n i , e  

u g u a le  n e i su o i fin i u lt im i, c h e  e  la  s a lv e z z a  d a  q u e s to  m o n d o  d i m is e r ie , 

e  d i d o lo r i.

A n z i ,  a lc u n i filo so fi o r ie n ta li d ic o n o  c h e  q u e s ta  s o s ta n z a  fa ta le  e  c a u sa  

d e l la  re in c a r n a z io n e , p e rc h e  le  a n im e  n o n  a r r iv a te  a l ia  s u p re m a  e le v a te z z a  

s p ir it u a le , d o p o  la  m o rte  v a g a n o  n e lle  b a sse  s fe re  te rre s tr i e d  e s sa  le  o b - 

b lig a  a  re in c a rn a rs i p e r  s o d d is fa re  la  lo ro  se te  d i v ita , p ro d o tta  d a l flu id o  

n e r v e o .

M a  c h e  c o s a  e  il M is t ic is m o ?  I l  M is t ic ism o  e  la  r in u n z ia  a d  o g n i so d -  

d is fa z io n e  d e i p ia c e r i d e i s e n s i, e  re tto  p e n s a r e , re tto  p a r la r e , re tto  a g ire , 

e  u n ’ a s p ir a z io n e  c o n t in u a  a  D io ,  un  a m o re  il lim ita to  v e rso  tu tti g li e s se r i, 

p a z ie n z a , c a r i t a ;  e  q u e s to  p e r  tu tta  la  v i t a ,  in  o g n i c ir c o s ta n z a , in  o g n i 

lu o g o  n e l p e n o s o  p e lle g r in a g g io  p e r  cu i in  fin e  s i v ie n e  in c o n tro  a l ia  m o rte .

C e rta m e n te  q u e s ta  v ia  p u r if ic a tr ic e  e  p e n o s a , lu n g a , fa t ic o s a , m a  non  

v i e  a lt r o  m ezzo  p e r  s p e z z a re  il le g a m e  c h e  u n isc e  la  n o s tra  e s is te n z a  a 

q u e lla  d e l la  te rra , m a c h i v in c e  la  lo tta  c o n q u is ta  u n a  g ra n d e  v it to r ia , la 

s a lv e z z a  d e l p ro p r io  s p ir ito , se  p u re  p e rd e  il c o r p o , e  p e r  u n a  ta le  p o sta  

v a le  la  p e n a  s o p p o rta r e  o g n i sa c r if iz io . E  p o i n o n  v i so n o  s p in e  s e n z a r o s e ,  

c o m e  n o n  v i so n o  ro se  s e n z a  s p in e . N e lla  lu n g a  v ia  m is t ic a , la  purificatrice 
e  s e g u ita  d a lla  v ia  nnitiva e  p rim a  d i a r r iv a re  a l te rz o  g r a d o , a l ia  contem- 
plativa, si h a n n o  e s ta s i in te rm itte n t! c h e  d a n n o  g ia  la  g io ia  e  la  c o n o sc e n z a  

d e i m iste ri d iv in i ,  la  r iv e la z io n e  c o m p le ta  d e i q u a li  s i h a  s o lo  a l ia  fin e , a l ia  

so m m ita  d i q u e s ta  s c a la  d i G ia c o b b e  c h e  e  la  v ia  d e lla  S a n t ita . II  m is t i

c is m o , d u n q u e , o lt re  a  s a lv a r c i  d o p o  la  m o rte , c i fa  c o n o s c e r e , a n c h e  in 

q u e s ta  v ita  te rre n a , i m iste ri d e lla  in c a rn a z io n e  e  d e lla  re d e n z io n e  u m a n a .

M i rim e tto  a i l ib r i d e i m is t ic i p e r  la  d e s c r iz io n e  d e lla  g io ia  e  d e l la  fe-
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lic ita  c h e  s i p ro v a n o  in  q u e s to  u ltim o  s ta to , c io e  n e lla  c o n te m p la z io n e  di- 

v in a  e  la s c ia m o  c h e  g l i  s c e t t ic i lo  c h ia m in o  fa n ta s t ic o  e d  i l lu s o r io . I  m istic i 

d ic o n o : p ro v a te lo  e  p o i n e  p a r le r e te  c o n  d iv e r s o  l in g u a g g io .

V i e  u n a  c e le b re  fig u ra  c h e  s i p u o  a m m ira re  in  q u a lc h e  c h ie s a  c r is t ia n a  

ed  e  u n  p u n to  d e n tro  un  t r ia n g o lo , il q u a le  a  s u a  v o lta  e  c o n te n u to  in  un 

c irc o lo . II p u n to  e  il n o s tro  s p ir ito , il tr ia n g o lo  e  il  flu id o  n e rv e o  e d  il 

c ir c o lo  e  D io  o  la  so s ta n z a  u n iv e r s a le . Q u a n d o  c o lla  v ita  m is t ic a  a v v ie n e  

la  d is tru z io n e  d e l p r in c ip io  d i v ita l ita  n e r v e a , c io e  d e l t r ia n g o lo , a b b ia m o  

la  u n io n e  d e l p u n to , c io e  d e l n o s tro  s p ir ito , c o l c ir c o lo , c io e  c o n  D io :  il 

fig lio l p ro d ig o  r ito rn a  a l ia  c a s a  p a te rn a , o  il  n o s tro  s p ir i t o ,  c h e  h a  o r ig in e  

d a  D io , r ito rn a  a  D io . In  q u e s to  c o n s is te  il m is te ro  d e l la  v i t a  e  d e l lo  s p ir ito .

M i p c r d o n i , S ig n o r  B o z z a n o , q u e s ta  lu n g a  le t te ra . I o  le g g o  d a  m o ld  

a n n i i su o i sc r itt i e d  a m m iro  la  su a  n o b ile  o p e ra  in  d ife s a  d e llo  s p ir itu a -  

lism o , m a  n o n  le  « e m b ra n o  p ic c o le  le  m a n ife s ta z io n i s p ir it ic h e  a v u te  n e lle  

b a sse  s fe re  te rre str i in  c o n fro n to  d e i r isu lta t i g ra n d io s i c h e  p u o  d a re  un  ben 

in te so  m is t ic is m o , e  c o m e  v a r re b b e  la  p e n a  c h e  E l l a  a p p lic a s s e  u n  p o ’ d e lla  

su a  v a l id a  o p e ra  in  q u e s to  s e n s o , c h e , s e c o n d o  m e , ra c c h iu d e  la  c h ia v e  d i 

o g n i m is te ro , a  p o rta ta  d i  o g n i e s p e r ie n z a  p e rs o n a le , e  c h e  c o n t ie n e  tu tte  

le  V e r it a  in  u n a  s o la  V e r i t a ?

C o i p iu  se n t it i e  d istin ti sa lu t i.

Roma, 14  novembre 1929. I
D o tt. Antonino Maruli.o.

I demon!.

H a  ra g io n e  c h i d ic e  c h e  P la t o n e , c o n  a v e r e  im m a g in a to  1’ e le m e n to  so- 

s ta n z ia le  d e lle  q u a lit a  g e n e r a li  (c h e  i m e d e s im i c h ia m a n o  m a te r ia  o  n a- 

tu ra ), l ib e ro  i  f i lo so fi d a  m o lte  e  g r a n d i q u e s t io n i ; p e r  a lt r o  a  m e  p a re  

c h e  p iu  e  m a g g io r i n e  a b b ia n o  d i le g u a te  q u e g l i  a l t r i ,  c h e  im m a g in a ro n o  il 

s is te m a  d i c o s t itu ir e  in  u n o  s ta to  m e d io , t ra  g l i  D e i  e  g li  u o m in i, la  s p e c ie  

d e i D e m o n i, o  G e n t ;  a v e n d o  in v e n ta to  c o s t  u n  c e r to  ta l q u a l m e z z o  d i  

c o n c il ia r e  e  c o n g iu n g e re  in  u n  p u n to  c o m u n e  la  n o s tr a  n a tu ra  u m a n a  c o n  

la  d iv in a .
*

*  *

E s io d o , p e r  p r im o  d e te rm in o  c o n  c h ia re z z a  e  d is t in ta m e n te  q u a t t r o  d i 

v e r s e  s p e c ie  d ’ e s se r i r a g io n e v o li ,  D e i ,  D e m o n i m o lt i e  b u o n i ; E r o i ; U o 

m in i :  t ra  g l i  E r o i  c o m p re n d e n d o  a n c h e  i S e m i d e i .  A l t r i ,  a l l ’ o p p o s t o , a s-  

s o g g e tta n o  a  m u ta z io n e  le  a n im e , u g u a lm e n te  c h e  i c o r p i ; e  c o m e  d a lla  

te r r a  I’ a c q u a , d a l l ’ a c q u a  l ’ a r ia ,  d a l l ’ a r ia  il  (u o co  s i v e d e  n a to , s a le n d o  a l-  

I’ a lto  1’ e s se n z a  p iu  s e m p lic e  e  l i e v e ;  s im ilm e n te  d a  U o m in i in  E r o i ,  d a  

E r o i  in  D e m o n i, le  a n im e  m ig lio r i s i m u t a n o ; a lc u n e  p o c h e  d a l g r a d o  d i 

D e m o n i, d o p o  lu n g o  s p a z io  d i te m p o , d iv e n u te  p u r g a te  e  m o n d e  p e r  la  

v ir tu , g iu n g o n o  a  p a r te c ip a re  d ’ u n a  in te ra  d iv in it a . A lc u n e  a lt r e  p o i,  n on  

s a p e n d o s i m a n te n e re  in  q u e llo  s ta to  d i D e m o n i, m a  a v v ile n d o s i  e  r i la s c ia n -  

d o s i, n u o v a m e n te  r ip re n d o n o  n e i c o r p i m o rta li v it a  o s c u r a  e  te n u e  c o m e  

v a p o r e .

Plutarco.
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DALLE RIVISTE

(a cura d i Em ilio Servadio)

L ’intelllgcnza dlrettrlce In blologia e in mctapslchlca.

Nel numero di ottobre di * Psychic Research », Rene Sudre ha pub- 
blicato un interessante articolo sul tema segnato a margine. Egli afferma 
anzitutto che ormai s’ impone l’abbandono, da parte della scienza, di quelle 
teorie che non si accordano con i fatti accertati dalla metapsichica, e in 
particolare del meccanicismo puro, il quale non tiene conto dell’elemento 
spirituale, del * mondo di pensiero, di volizione, di volonti di vita » che i 
fatti metapsichici pongono in luce, e che e in contrasto con le ipotesi mec- 
canicistiche totalitarie, . >

Anche nel campo della scienza ufficiale, del resto, la reazione contro il 
meccanicismo va facendosi sempre piu violenta; le idee di un Bergson, di 
un Driesch, hanno aperto la strada alle nuove ricerche; e il Sudre ricorda, 
ampiamente riassumendoli, i lavori del France {Bios, die Gesetze der Welt) 
e quelli del Wagner, che ne ha sviluppate le idee nel suo importante la- 
voro Das Zweckgesets in der N atur: Grundlinien einer Metamechanik des 
Lebens, ponendo su solide basi la teoria finalistica. I due autori tedeschi 
hanno introdotto il concetto di biotecnica, che corrisponde a quelle che 

jk - Claude Bernard chiamava le idee direttrici, o le forze legislative, per ana- 
* logia con le forze esecutive della fisica. < Tutti questi termini non designano 

se non quella entita non percettibile che noi talvolta chiamiamo semplice- 
mente vita, e che lo Stahl crede non si possa separare dalla mente ra
tionale. La novit4 introdotta dai due autori tedeschi h l’ identificazione 
dell’attivita pratica dell’uomo con l’ istinto creativo della natura ». II Wagner 
critica in particolare la teoria della selezione naturale, ponendo i Darwinisti 
tra le coma del seguente dilemma: prima che si creassero, in un animate 
trovatosi in nuove condizioni di esistenza, i nuovi organi necessari, I’ animale 
avrebbe dovuto perire. Se sopravvive senza questi organi, essi sono superflui. 
Di qui, e da varie altre considerazioni, sorge la necessity di aramettere in 
biologia una intelligenza direttrice e plasmatrice; i processi mentali non sono 
dunque i riflessi dell’ attivita vitale; ne sono i determinanti essenziali.

Ora, osserva il Sudre, dalle osservazioni della metapsichica si ricavano 
identiche conclusioni. II finalismo, 1’ intelligenza plasmatrice e formatrice 
sono caratteristica intrinseca dei fenomeni fisici della medianita, e in parti
colare di quelli di ectoplasmia. Quando Eusapia fabbrica una mano effimera, 
o quando miss Goligher, dietro le suggestioni di Crawford, esteriorizza for-
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mazioni ectoplasmiche assumenti l’ aspetto di leve, abbiamo casi evidenti di 
ideopiaslia. E  infinite altre osservazioni comprovano questa teoria, in ispecie 
le materializzazioni piatte, o raffiguranti oggetti di vestiario, o quelle piu 
piccole del normale, ecc. I teleplasmi, contro l’affermazione del Geley che 
ravvisava in essi una produzione biologica accelerata, sono una « creazione 
artistica », che rivela una volta di piu la potenza plasmatrice del pensiero, 
anche al di fuori dei processi biologici che il maccanicismo vorrcbbe chiu- 
dere in schemi predeterminati.

Le esperienze genovesl di Valiantlne secondo H. D. Bradley.

Contrariamente a quanto ci aspettavamo, gli sperimentatori di Genova 
non hanno sinora risposto ai violenti attacchi rivolti loro dal Bradley in 
una serie di articoli pubblicati nella rivista « Light ». Crediamo quindi op
portune riassumerli per i nostri lettori, riservandoci di informarli su quanto 
eventualmente replicassero i chiamati in causa.

Nei primi due articoli (21 e 28 settembre) il Bradley ricorda i fenomeni 
positivi, ottenuti in sedute cui parteciparono alcuna volta invitati d’eccezione, 
come Ernesto Bozzano o Antonio Bruers, della nostra Rivista.

Nel terzo, citando una lettera della moglie, che aveva accompagnato a 
Genova i coniugi Valiantinc, l’autore scrive che il sig. Rossi, recatosi dalla 
signora Bradley, le dissc che nell’ultiina seduta aveva udito distintamentc 
il V. parlarc in una delle « trombe »; e che il sig. Castellini (sic: si tratta 
evidentemente dcll’avv. Castcllani) afl'ermava inoltre che nella prima parte 
della stessa seduta la signora Bradley aveva tentato di toccargli la nuca, e 
che egli I’aveva, allora, afiferrata per la mano. La signora Bradley, indi- 
gnata, chicse che il C. ripetesse davanti a lei qucst’allermazione: ma cio 
non venne fatto. Il Valiantine ebbe quindi una violenta discussione col si
gnor Rossi, a proposito dell’ accusa di frode rivoltagli, e, avendo rifiutato 
il Rossi, a nome del gruppo, di corrispondere al V . le Lst. 50 per spese 
generali che erano state pattuite, il V. nulla accetto, c parti immediatamente 
la mattina dopo.

Da Venezia la signora Bradley scrisse al marchese Centurione prote- 
stando contro le accuse mosse al V ., e chiedendo ampie scuse da parte 
del C. per quelle a lei pcrsonalmente rivolte. A tale lettera il marchese 
Centurione rispose che il Rossi aveva ritirato la propria mano mentre il 
Valiantine riprendeva la sua posizione sulla sedia, e che aveva avvertito in 
italiano, a voce alta, i prasenti, della frode, dicendo anche che si propo- 
neva di cogliere il V. in fallo. Quest’ultima proposizione, scrive il Bradley, 
e in contraddizione con i resoconti della signora Kelley Hack, che conosce 
I’ italiano, c avrebbe quindi dovuto sentire la frase pronunziata. Quanto al 
Castellani, il marchese Centurione si limitava a dire che la sua parola era 
al di sopra di ogni sospetto, e che lo stesso Castellani le avrebbe scritto 
pcrsonalmente.

Nel quarto articolo, inline, il Bradley scrive che il Castellani non ha r i
sposto alia signora Bradley, e non ha neppure risposto alle numerose let- 
tcre del Conte Bon. II sig. Rossi, invece, ebbe un colloquio con lo stesso 
Bradley a Londra. II Bradley scrive di avergli dimostrato, con pratici csempi
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che sarebbe troppo lungo riassumere qui, la pratica impossibility di una 
frode quale il V. avrebbe commessa. II sig. Rossi inoltre disse di aver in- 
formato della frode il marchese Centurione soltanto dopo la seduta; il che, 
scrive il B., contraddice Paffermazione relativa alia frase pronunziata in ita- 
liano. Inoltre il Rossi non seppe dire se la voce udita somigliava a quella 
del V ., ne quali fossero le parole pronunziate.

Questi, i fatti come il Bradley li ha enunciati. La questione e, come, si 
vede, assai delicata, e non oseremmo davvero pronunciarci in merito prima 
di conoscere le argomentazioni che gli sperimentatori di Genova potranno 
contrapporre al Bradley. Abbiamo peraltro creduto nostro preciso dovere, 
in un periodo nel quale intorno al nome di Valiantine si svolgono pole- 
miche e controversie di ogni specie, dare ai lettori un elemento di fatto in 
piu, da informatori sereni e obbiettivi quali ci sforziamo di essere tenendo 
la presente rassegna.

I fenomeni dl materlalizzazione e I’arte d’Orlenle.

Nel numero di dicembre della « Zeitschrift fur Parapsychologie », Willy 
Seidel svolge alcune interessanti considerazioni sui rapporti e sulle analogie 
che corrono tra arte e medianita; e non tanto riferendosi agli stati di co- 
scienza quali si riscontrano nella creazione artistica, e che per molti versi si 
apparentano a quel li di certi medium, quanto alle vere e proprie raffigura- 
zioni di fenomeni medianici, quali sono state piu o meno inconsapevolmente 
eseguite da van artisti, e in particolare da alcuni pittori giapponesi. Il Seidel 
esamina anche il notevole apporto che i modemi scrittori hanno arrecato 
alia letteratura occultistica, per diffondersi poi piu ampiamente sul curioso 
« Libro giapponese degli spettri », pubblicato nel 1925, e sulle pitture di 
artisti quali Sekyen, Kunisada, Toyokuni e Kuniyoshi. Quest’ultimo, ad 
esempio, morto nel i860 e per conseguenza certamente ignaro, o quasi, di 
tutto cio che doveva in seguito costituire 1’oggetto della metapsichica mo- 
derna, in un suo quadro : « Evocazione degli avi », rappresenta, ne piu ne 
meno, una seduta medianica. Delle stuoie presso il muro costituiscono una 
specie di « gabinetto »; una donna, la medium, giace in stato di trance, e 
dal suo corpo si sprigionano due forme materializzate, una delle quali e 
riunita alia testa della medium mediante un filamento fluidico. Un uomo, 
che e al tempo stesso sperimentatore (evocatore) e testimonio del fenomeno, 
tiene chiusi gli occhi; i fantasmi hanno quell’ apparenza vaga ed evane- 
scente, piu di larva che di persona, quale si riscontra in moltissime mani- 
festazioni ectoplasmiche. E  la stessa natura ha l’apparizione, sullo sfondo 
di un muro, di una massa luminosa della quale appena si accennano i con- 
tor ni, e che rappresenta, agli occhi di un uomo appena desto, lo « spettro 
di un assassinate ». Caratteri del genere hanno pure alcuni quadri del pit- 
tore moderno Cubin. II Seidel pone giustamente in rilievo l’ importanza che 
potrebbe avere uno studio accurato di questi paralleli, i quali dimostrano 
come cio che sembra a tutta prima fenomeno eccezionale non sia probabil- 
mente che una manifestazione di quel subcosciente, la cui natura e attivita, 
pur essendo ancora cosi poco conosciute, appartengono nondimeno all’u- 
raanita intera.

3
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Un caso dl sdoppiamento con materlalizzazione.

II noto spiritista P. E . Comillier pubblica nel numero di novembre della 
« Revue spirite » un ampio fesoconto sopra un fenomeno di « bilocazione 
oggettiva provocata»; resoconto dovuto alle indagini del sig. Desvarreux- 
Larpenteur, e che noi riassumiamo perche ci sembra di eccezionale inte- 
resse. pur facendo ogni riserva circa i particolari della manifestazione, e 
soprattutto circa l’ interpretazione datane dalla protagonista.

Quest’ultima e la signora Mary C. Vlasek, che presiede la Prima Chiesa 
Spiritualista di Los Angeles ed e vicepresidente dell’Associazione degli spi- 
ritisti di California. La signora Vlasek si e specialmente allenata per otte- 
nere lo « sdoppiamento volontario » (uscita in astrale degli occultisti). Nel 
1922, dovendo rappresentare la California al congresso delle Associazioni 
Spiritualiste degli Stati Uniti, ella fu vivamente invitata da van membri del 
suo gruppo, a tentare di sdoppiarsi durante il viaggio ed apparire in modo 
visibile a Los Angeles, in due sedate successive del gruppo stesso, che 
avrebbero avuto luogo rispettivamente il 27 e il 28 settembre.

Postasi nelle condizioni richieste, la signora Vlasek sembra essersi ma- 
nifestata sin dalla prima seduta, che consisteva in esperienze di « voce di- 
retta*. Ma nella seconda il successo fu, a quanto pare, completo. Narra 
la signora Vlasek che, riuscita a sdoppiarsi e a recarsi a Los Angeles, nel 
luogo della seduta, si accorse di essere in ritardo, e penetro subito nel 
gabinetto medianico. Quivi ella vide « un gran numero di spiriti, alcuni in 
alto, altri presso le tende, che stavano in attesa, nella speranza di potersi 
materializzare... Vide la medium, signora Allyn, in profonda trance, il suo 
corpo rigido per meta abbandonato sulla poltrona*. Poi, l ’attenzione della 
signora Vlasek si fisso sul lavoro che specialmente compivano tre spiriti: 
uno « agitava continuamente le braccia, come per raccogliere ed ammas- 
sare... una sostanza grigio-bluastra, vibrante e formantesi un poco come le 
onde di calore, che era prodotta dai partecipanti alia riunione... Il contri
bute di ognuno era peraltro ineguale... La striscia partiva dal sig. Allyn, 
seduto a destra del gabinetto e, seguendo il gruppo, arrivava a sinistra... 
aumentando progressivamente di volume secondo il contributo di ciascuno... 
Quando il primo spirito aveva riunito la necessaria quanlita di sostanza, la 
passava al secondo, che la spandeva sulla base del cranio e sulla nuca 
della medium, dove essa penetrava. E , in corrispondenza di questa pene- 
trazione, una materia bianca sgorgava dal mento, dalla gola e dal petto 
della medium. Questa emanazione, che pareva una sostanza piu conden- 
sata, era allora adoperata dal terzo spirito per rivestirne gli spiriti che do- 
vevano materializzarsi... ».

II racconto della signora Vlasek prosegue affermando che lo spirito ope- 
ratore, affinche si producesse la materializzazione, invitava g li altri spiriti 
a pensare alle varie parti del loro corpo e in generate alia form a che ave
va no sulla terra... Ottenuto con difficolta il permesso di materializzarsi 
anch’essa, benche vivente, la signora Vlasek ebbe pure ricoperto il suo 
« corpo tluidico » con la sostanza, dovette realizzare col pensiero il proprio 
aspetto fisico, ed apparve infine agli astanti, a cui pote dire qualche pa- 
rola, far notare 1’ora, e rivolgere alcune esortazioni, per ritornare quindi
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alio stato invisible, ed assistere al processo di sraaterializzazione di altre 
entity. Quindi ella torno al suo corpo fisico, e * provo una specie di ri- 
verente esaltazione, come pote constatare la persona che 1’ accompagnava 
nel suo viaggio... D’altra parte i testimony del prodigioso fenomeno furono 
cosi entusiasti della riuscita che inviarono un telegrarama alia signora Vlasek 
esprimendole la loro soddisfazione... ».

II Comillier nota che « mai sino ad oggi si era osservata la materialize 
zazione di un doppio, volontariamente realizzata in una seduta medianica 
secondo il processo ordinario della materializzazione spiritica ». Osserva 
inoltre che le constatazioni della signora Vlasek permettono di rendersi conto 
di parecchi fatti di problematica soluzione, e tra gli altri: la partecipazione 
ineguale, e talvolta nulla, degli astanti, alia formazione della sostanza raa- 
terializzante; 1’ impossibility di adoperare direttamente e tal quale la sostanza 
fornita; e il trasformarsi che deve fare questa sostanza, passando per l’or- 
ganismo del medium prima di poter servire a rivestire la forma fluidica. 
Inoltre, Videoplastia, che risulta evidente dalle ingiunzioni degli spiriti ope- 
ratori: talvolta I'idea non essendo perfetta, si spiegherebbero le formazioni 
piatte, caricaturali, incomplete, ecc.

Tra i documenti riuniti dal sig. Desvarreux quali pezze di appoggio della 
manifestazione, citiamo: le asserzioni scritte del giudice Stivers, presidente 
dell’Associazione spiritualista dello stato di California, sulla veridiciti del- 
J’esperienza; quelle di varie notissime persone circa I’onorabilita e la buona 
fede della signora Vlasek; una dichiarazione della persona che era in com- 
pagnia della signora Vlasek, la quale afferma che questa le fece durante il 
viaggio il racconto del suo sdoppiamento; una copia del telegrarama citato 
piu sopra; otto deposizioni, tutte concordant!, fatte dinanzi ad un pubblico 
ufficiale da parte dei testimoni del fenomeno.

Il caso si presterebbe a lunghe considerazioni; ma preferiamo ometterle, 
lasciando ai lettori Popportunita di riflettervi, e di comunicarci eventual- 
mente le loro personali osservazioni.

E m il io  S e r v a d io .

Ai prossimi fascicoli:

H a r r i e t  B a k s t a d : S e d u te  m ed ian ich e  a  R ig a .
P i e r o  B o n  : L a  « v o c e  d ire tta  » con G . V a lia n tin e  (G em m ola).
E r n e s t o  B o z z a n o : A  p ro p o sito  d e lle  * co n versa z io n i tra  sp i

r it i » in te rcetta te  con  la  « v o ce  d iretta  ».
V in c e n z o  C a v a l l i : D io  e  l ’E te re .
G a b r i e l e  M o r e l l i : V is io n i di una e sta tica  e su a  « azione nello  

sp irito  ».

E m il io  S e r v a d i o : F e n o m e n i m ag ic i e fenom eni p sich ic i.
C e s a r e  V e s m e : L ’ ip o tesi o n irica  nel fenom eno d e lla  c v o ce  d i

retta  ».
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E . Bozzano: La crisi della morte nelle descrizionl del defuntl comu-
nicantl (i).

Ernesto Bozzano pubblica in volume la redazione originate italiana di 
questa monografia edita prima a puntate, tradotta in francese, nella Revue 
Spirite.

Lo stesso autore spiega 1’origine del suo nuovo lavoro. Da qualche anno 
egli si dedica all’ indagine delle principali raccolte di « rivelazioni transcen- 
dentali » applicando alle medesime i processi dell’analisi comparata. E  ap- 
punto da questa comparazione gli e sembrato emergere il risultato che le 
rivelazioni « concordano mirabilmente tra di loro per cio che si riferisce ai 
ragguagli d’ordine generale, i quali sono anche i soli che si richiedono 
onde concludere in favore della genesi estrinseca delle rivelazioni stesse ».

Qui le « rivelazioni » si riferiscono, come bene esprime il titolo, alle 
sensazioni del passaggio culminante dalla vita alia morte e delle prime ge- 
nerali impressioni sul mondo di la. Diciassette sono i casi scelti dal Boz
zano esclusivamente da raccolte anglosassoni per il « perentorio raotivo » 
che « ne in Francia, ne in Germania, ne in Italia, ne in Ispagna, ne in 
Portogallo, esistono raccolte di « rivelazioni» aventi forma di trattati o 
narrazioni continuate, organiche, suddivise in capitoli, nonche dettate da 
una sola personality medianica e convalidate da ottime prove d’ identifica- 
zione dei defunti comunicanti ».

Quali e quante sono le concordanze fondamentali che risultano dalla com
parazione del materiale preso in esame? Lo stesso autore ne enumera do- 
dici, avvertendo che i comunicanti:

« i.°  affermano tutti di essersi ritrovati in forma umana nel mondo 
spirituale;

2. ® di avere ignorato per qualche tempo, od anche per lungo tempo, 
di essere morti;

3. ® di essere passati, durante la crisi preagonica, o poco dopo, per 
la prova della raramemorazione sintetica di tutte le vicende della loro esi- 
stenza (« visione panoramica », o « epilogo della morte »);

4.0 di essere stati accolti nel mondo spirituale dagli spiriti dei loro 
famigliari od amici ;

5 . ® di essere passati, quasi tutti, per una fase piu 0 meno lunga di 
sonno riparatore ;

6. ® di essersi ritrovati in un ambiente spirituale radioso e maraviglioso

(!) Napoli, Kd. « Mondo Occnlto • ,  1929. L . 8.



(nel caso di defunti moralmente normalij, e in un ainbiente tenebroso ed 
opprimente (nel caso di defunti moralmente depravati);

7.0 di avere trovato che l’ambiente spirituale era un nuovo mondo 
obbiettivo, sostanziale, reale, analogo all’ ambiente terreno spiritualizzato;

8.° di avere appreso come cio fosse dovuto al fatto che nel mondo 
-spirituale il pensiero era una forza creatrice, con la quale ogni spirito esi- 
stente nel « piano astrale » poteva riprodurre intorno a se I’ambiente dei 
suoi ricordi;

9.0 di non avere tardato ad apprendere che la trasmissione del pen
siero era il linguaggio spirituale ; per quanto gli spiriti nuovi arrivati s’ il- 
ludano di conversare mediante la parola;

10. ° di avere riscontrato che la facolta della visione spirituale poneva 
in grado di percepire simultaneamente gli oggetti da ogni lato, nonche nel 
loro interno e attraverso ad essi;

1 1 .  ° di avere scoperto che gli spiriti potevano trasportarsi istantanea- 
mente da un luogo all’altro — anche lontanissimo — in forza di un atto 
di volonta; il che non impediva ch’esst potessero ugualmente passeggiare 
in ambiente spirituale, o sorvolare a breve distanza dal suolo;

1 2.0 di avere appreso che gli spiriti dei defunti gravitano fatalmente 
ed automaticamente verso la sfera spirituale che loro compete, in forza della
« legge di affinita ».

Riferito, cosi, il contenuto e le conclusioni essenziali del libro, il com- 
pito del recensore cesserebbe con la raccomandazione agli studiosi di leg- 
gere il volume e di seguire la minuta analisi dei testi che il Bozzano compie 
con l’usata maestria.

Se non che, il presente lavoro a difierenza di quasi tutti gli altri pub- 
blicati dall’ illustre e benemerito psichista, sol leva due pregiudiziali, diro 
cosi, prammatiche, dalle quali dipende, se non il valore, I’eRicacia del con
tenuto stesso della monografia.

La prima pregiudiziale e sostanzialmente impostata dallo stesso autore 
quando, nella prefazione, egli avverte che il ramo delle * rivelazioni tra- 
scendentali » e ripudiato € dai metapsichisti ad orientamento rigorosamente 
scientifico ed e totalmente negletto da una gran parte degli stessi spiritisti » 
tra i  quali Ire anni or sotio mi trovavo anch'io (il corsivo e testualmente del 
Bozzano). Perche ripudiato dagli scienziati e negletto dagli stessi spiritisti? 
Le ragioni sono pareccnie, ma fra di esse una e essenziale: queste riveta- 
sioni, anche se concordanti tra loro, sono incontrollabili e per taluni aspetti 
urtano gravcinente la mentalita culturale religiosa, filosofica, scientifica, mo
rale e sociale oggi prevalente.

ARinchc i lettori possano formarsene un concetto, citero il « Caso XV » 
che si riferisce alle comunicazioni medianiche del sedicente Rodollo Valen
tino, il faraoso artista cinematografico, nel corso delle quali si legge quanto 
segue:

« Mi ritrovavo in ambiente terreno, ed ero solo. Passeggiai su e giii per 
« Broadway*. Quella strada mi pareva reale cosi come quando vi passeir- 
giavo vivo ; ma nessuno poneva mente a me. Io avevo difficolta a persua- 
dermi ch'essi non mi scorgessero. Mi vedevo cosi reale, e vedevo i viventi 
cosi reali, che non potevo Hssarmi sul pensiero del grande mutamento av-
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venuto. Finii per annoiarmi di deambulare a quel modo, in mezzo a una 
folia di passanti aftrettati, i quali parevano tutti decisi di venire a cozzare 
contro di me. Una volta, anzi, io cozzai contro una donna che mi colse 
in pieno. Essa allibi, si strinse addosso al compagno esclaraando: « Mio 
D io! Ma di dove giunge questo soffio gelido che ho sentito! ». Tale escla- 
mazione mi rese furioso. Dunque la morte mi aveva trasformato in un soffio 
gelido? II saperlo non mi lusingava affatto. Mi diressi verso un gruppo di 
artisti teatrali, i quali stavano sull’angolo della * Quarantasettesima strada », 
vicino al teatro. Presi uno di essi peril braccio, gridando forte: « Io sono 
Rodolfo Valentino! ». Ma egli non si avvide di nulla, e continuo a ridere 
ed a conversare. ... Quali propositi di risentimento contro tutti mi assali- 
rono sull’angolo di quella strada! Piansi di dolore e di rabbia. Ma era 
vano il ribellarsi».

E comprensibile che documenti del genere non possano essere esposti 
senza suscitare la reazione assoluta, senza attenuanti, senza riserve, della 
maggioranza estranea alio spiritismo e la perplessita di molti fra gli stessi 
spiritisti.

Addurre, in casi simili, il fatto della concomitanza con altre < rivela- 
zioni», formulare I’argomento che, inline, nulla noi sappiamo dell’oltre- 
tomba e che percio non abbiamo il diritto di negare la possibilita che uno 
« spirito » deambuli su e giu per Broadway, chiarire, come fa il Bozzano, 
le particolari potenze plastiche ed evocatrici del pensiero nelle nuove ipo- 
tetiche condizioni create dalla morte, menzionare, infine, episodi < verifi- 
cabili, risultati veridici>, relativi alio stesso soggetto, tutto cio non serve 
a nulla: la ribellione critica e immediata, incondizionata. La distanza tra 
la mentalita generale e simili punti di vista e troppo grande per poter tro- 
vare un qualsiasi compromesso.

Qui non si tratta di deterininare se la verita militi a favore della mag
gioranza o a favore del « Valentino » ; si tratta semplicemente di consta- 
tare l’ esistenza di una condizione psicologica per la quale la maggioranza, 
collocata di fronte a fatti del genere, presentati come probabili e verosimili 
o addirittura come certi, reagisce in modo tale da investire tutto il com- 
plesso della Ricerca Psichica, anche nei suoi aspetti piu semplici e pi it 
coordinabili con lo scibile acquisito.

Prima ancora della questione relativa alia veridicita o meno delle « ri- 
velazioni », esiste la questione circa l’opportunita e la maturita del loro 
studio nei rapporti con la quasi totalita del pubblico, compreso quello che 
non si dimostra ostile alia Ricerca, e codesta pregiudiziale puo essere ri- 
solta in sense positivo o negativo, a seconda del concetto che ciascun stu- 
dioso si e formato circa lo stato attuale della Ricerca e le condizioni psico- 
logiche della presente civilta.

L ’allusione alio stato attuale della Ricerca rientra nella seconda delle 
premesse sopra indicate.

Con sagace esattezza, lo stesso Bozzano riconosce che per fare oggetto 
di studio, nella maniera qui intesa, le comunicazioni trascendentali, bisogna 
considerarsi « indagatori isolati ».

A mio parere, I’ immaturity delle « rivelazioni » come materiale scienti- 
fico non e dovuta soltanto alle condizioni culturali e psicologiche della
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massa, dotta e indotta, ma anche alia mancanza di quel corredo di studi 
e di acquisizioni collaterali senza il quale il ramo delle comunicazioni non 
presenta quel minimum di raccordo logico che possa facilitarne lo studio.

In altre parole c’c da chiedersi se gli altri aspetti della Ricerca Psichica 
siano abbastanza maturi per oflrire la necessaria gradazione di accesso al 
rivelazionismo medianico. Le questioni della natura dell’anima, del pensiero 
e della materia, della misura del tempo e dello spazio, dei limiti del sub- 
cosciente, sono abbastanza approfondite per determinare se e che cosa delle 
rivelazioni possa essere sicuramente attribuito a focolari psichici estrinseci ? 
La concomitanza dei dati forniti dalle rivelazioni puo costituire un argo- 
mento a favore della tesi ♦  spiritica » ? E  umanamente comprensibile che 
per gli avversari della teoria della sopravvivenza la concomitanza possa 
essere spiegata in base al comune denominatore del pensiero umano che 
affiora dalle profondita del subcosciente. Se non apparve assurda, a suo 
tempo, la teoria della monogenesi del linguaggio, radicata nell’ identita del 
meccanismo cerebrale degli uomini d ’ogni tempo e d’ogni razza, la conco
mitanza delle comunicazioni potrebbe tutt’ al piu documentare la monoge
nesi dell’ intuizione.

D’altronde, I’enorme portata delle « rivelazioni > medianiche, qualora 
esse siano accettate come sicura testimonianza del 1 ’al di la, sembra esigere 
che l’analisi comparativa sia estesa non soltanto al nostro periodo storico, 
ma anche a quelli trascorsi. In merito alle condizioni dell’al di la esiste 
una ricchissima letteratura < rivelazionista » antica quanto la civil ta umana. 
Ne vale opporre che soltanto dalla seconda meta del secolo scorso posse- 
diamo materiali esplicitamente - spiritici ». L ’antico materiale si impone al- 
I’analisi comparativa anche se esso e presentato in forme diverse, in quanto 
noi sappiamo per quali leggi restrittive (disciplinatrici non meno delle an- 
tiche misteriosofie che della mistica cristiana) il « messaggio trascendente » 
abbia subito vere e proprie mascherature di forma. Cito, ad esempio, la 
famosa descrizione dell’al di la tramandata da Platone nel decimo libro della 
Repubblica. Attraverso la narrazione del risuscitato Er e lecito intravvedere 
elementi « rivelazionisti » della stessa natura di quelli moderni.

Ora, il rivelazionismo pagano e cristiano coincide con quello * spiritico? ». 
E se non coincide, quali altre estensioni, quali ulteriori problemi sollevaesso, 
nella sfera specifica ?

Basti menzoniare un quesito : dato e concesso che le descrizioni antiche 
e moderne dell’al di la provengano realmente da anime defunte, quale il 
criterio per stabilire sino a qual punto le loro descrizioni corrispondono 
alia realta, anzi che essere un rillesso o una prosecuzione dell’ intuizionismo 
col quale qui, in questa stessa vita, il pensiero umano scandaglia i regni 
dell’oltretomba?

E  di qui, un altro quesito: se nella stessa psiche dei viventi esiste (e 
noi, almeno noi, non possiamo negarla), la facolta religiosa, filosofica e anche 
poetica di intuire talune leggi del cosmo spirituale, possiamo contestare, a 
noi stessi, il diritto di controllare le rivelazioni che sembrano provenire da 
un altro piano d'esistenza, e di esigere una tal quale coerenza tra le due 
sfere ?

Tutto do sia detto per dimostrare quale tormidabile trincea e quella
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verso la quale il Bozzano si e avanzato con questa sua nuova monografia. 
Come egli stesso prevede, non tutti si sentiranno di seguirlo, e cio non tanto 
per mancanza di coraggio di fronte al filisteisrao della massa o per minor 
fede nella teoria della sopravvivenza e di un mondo al di la della morte, 
quanto per una diversa concezione del metodo e della prassi da seguire 
nello sviluopo della Ricerca Psichica, nei rapporti con la grave e sconfinata 
ampiezza del problema e con le condizioni psicologiche e storiche della cul- 
tura umana.

Comunque, anche coloro che si dimostrassero perplessi circa l’opportu- 
nita dell’opcra, non potranno disconoscere l’atto di consapevole audacia 
compiuto dall’autore. Troppo importante, oserei dire, troppo fondamentale 
e il principio della liberta della ricerca e dell’ ipotesi nella scienza sperimen- 
tale, per non invocarlo e difenderlo anche quando essa possa apparire non 
scevra di inconvenienti. D'altra parte, anche per chi dovesse respingere, se 
non I'ipotesi, il tnetodo e il criterio valutativo dell’autore, la raccolta del 
materiale vagliato e analizzato dal Bozzano, offrirebbe ugualmente molti 
dati meritevoli della piii grave meditazione. Vorrei dire di piu ; vorrei dire 
che non sarei disposto a riconoscere cotne pienamente legittime le perpies- 
sita su questo libro se non da parte di coloro che convengano con l’ illu- 
stre autore nelle conclusioni favorevoli ali’ ipotesi della sopravvivenza. Le 
altre perplessita potrebbero tradire I’ intollcranza razionalista e materialista 
che ncga o trascura la Ricerca Psichica anche nei suoi aspetti piu modesti 
e piu verosimili e contro la quale ha efficacemente agito nei corso della 
sua lunga esistenza questo nostro infaticabile e nobile studioso.
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NOI E GLI ALTRI
(A PROPOSITO Dl UNA CATTEDRA Dl METAPSICHICA)

S ta  facendo il g iro  dei periodici sp iritici stranieri, il seguente 
passo di un articolo pubblicato nel fasc. di g iugno corr. anno della 
riv ista  Mondo Occulto:

II prof. Santoliquido, il prof. Cazzamalli dell’ Universita di Milano, il 
prof. Bozzano di < Luce e Ombra » di Roma sono i maggiori Araldi del- 
I’ idea nuova che il Fascismo, che tutto raccoglie e mette in valore, vorra 
con audace iniziativa approvare e solennemente sanzionare con l’istituzione 
di una cattedra universitaria di Metapsichica, la cui creazione e tanto sen* 
tita in Italia.

Queste parole, anche perche in parte trav isate  da traduzioni 
approssim ative. hanno potuto fa r credere, a ll’E stero , possibile o im- 
minente l’ istituzione di una cattedra di m etapsichica in Italia. P er 
questa ragione, e anche perche vediam o citata la nostra R iv is ta , 
dobbiam o chiederci com e si possa afferm are che la creazione di tale 
cattedra sia, in Italia, non diciam o « sentita », ma anche solam ente 
opportuna. P aesi in cui la R ic e rc a  psichica e piu progred ita  che 
da noi, i quali ci hanno preceduto con Istituti che ci servono an- 
cora di guida e dove l'am biente spirituale e piu propizio, non hanno 
voluto o potuto e levarla  a cattedra — a scienza, cioe, la quale 
possa reggere  di fronte alle  altre scienze che tengono cattedra — 
ed e sem pre rim asta per tutti studio, o, se si vuole, anche piu 
m odestam ente, ricerca.

In Ingh ilterra. ove lo spirito di libera in iziativa e tale da per- 
m ettere le piu audaci im prese, la Scienza, che tuttavia ha dato alia 
R ic e rc a  uomini com e il Crookes e il L odge, non ha sentito la op
portunity di fondare una cattedra. A ltrettanto dicasi della  Francia 
dove il T raitt de Metapsychique ha potuto essere presentato all’A c- 
cadem ia da un R ich et, solo ed in quanto l’autore, non solo aveva 
precedenti scientific! di eccezionale im portanza, m a era orientato 
contro le ipotesi che potevano inquietare i signori della Sorbona, 
i quali, ogn iqualvo lta  furono incautam ente chiam ati in causa da 
troppo zelanti propagandist!, negarono anche la realta dei fenomeni.
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Se  queste sono le condizioni dei due paesi ove g li studi psi- 
chici hanno raggiunto il m aggiore sviluppo, non si com prende per- 
che una cattedra debba essere postulata in Italia, dove attualm ente 
non esiste un solo professore un iversitario  che abbia consacrata 
la sua attivita alia  R ic e rc a  e dove non ne esistono piu di due o tre 
che abbiano ad essa contribuito in m odesta m isura. M a c ’e di piu. 
A n ch e coloro che, al di fuori della scuola, vi hanno consacrata la 
propria attiv ita  e sono consci delle g rav i lacune che tale ricerca 
prescnta, piu che sentire il bisogno di una cattedra, temono i  cat- 
tedratici e noi, del Luce e Ombra, siam o precisam ente fra questi.

E  strano poi che i piu accesi fautori di codesta cattedra siano 
g li Sp iritisti, proprio coloro, cioe, che nella R ic e rc a  P sich ica  ac- 
campano l’ interpretazione piu lata e trascendente. Non riusciam o 
a com prendere come essi si illudano che da un’eventuale cattedra 
universitaria, un insegnante possa professare le scienze m edianiche, 
senza ridurle entro i confini della com une psico logia  o, m eglio an- 
cora, della patologia : possiam o fin d ’ora concepire i risultati di 
corsi sistem alici e ufficiali di esperienze, svolte in am bienti neces- 
sariam ente refrattari, in m erito a fenom eni dei quali e ancora sub 
judice  non diciam o la natura ma il m eccanism o. N e si citino i casi 
di esperienze g ia  condotte da un iversitari nei loro lab o rato ri: esse 
furono sporadiche e quando vennero trasportate in am biente m eno 
allenato e piu difficile, generalm ente fallirono alio  scopo, quando 
pure non si risolsero in una vera  e clam orosa sconfitta. S e  tra i 
fautori della cattedra esiste qualche professore un iversitario , pos
siam o star certi che eg li non ha m ai sperim entata la  m edianita 
nel com plesso delle sue m anifestazioni, ma solo in qualche suo mo- 
desto e particolare aspetto ; e a llo ra...

L a  R ic e rc a  Psich ica, quale noi la  concepiam o, im plica una lar- 
ghezza e liberta di ipotesi e di concetti a lia  quale la  Scienza odierna, 
com e corpo d ’insegnam ento costituito, non puo accedere, e di fronte 
alle nostre ipotesi, questa potra conservare un benevolo attegg ia- 
mento, purche la  ricerca ven ga condotta con serieta e coscienza. 
U n’apposita cattedra presum e una nuova scienza costiiuita, e tale 
non e, per ora, la  R ic e rc a  P sich ica , la quale, com e abbiam o af- 
ferm ato altre volte, « non e m atura ne per il pubblico, ne per la 
scienza un iversitaria » ma e tuttora in periodo di gestazione, acces- 
sibile solo a pochi forniti di m entalita scientifica, m a anche liberi 
dalle restrizioni che la scienza un iversitaria ha, il diritto e il do- 
vere di esigere nella propria sfera.

L a  D i r e z i o n e
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