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M E M E N T O

L'opera nostra ci seinbrerebbe vuota di ogni senso vitale se 
davanti alia sventura senza nome che ha colpito tante vite e tanti 
affetti non dovessimo trovare una parola nostra che suoni com- 
pianto, speranza, ammonimento.

Poiche se la fede che va al di la della morte illumina di 
un mesto raggio il desolato cimitero che fu Reggio e Messina, 
rende per noi sempre piu tragica l'ora in cui le forze cieche hanno 
travolto tanta onda di vita ancor tutta vibrante di umana passione, 
suggellando col sangue il dominio dell'elemento bruto sulla forza 
intelligente.

La nostra per6 non puo essere disperazione. Da questa ecatombe 
di vite e sorta una gran voce che ha parlato al cuor delle genti 
e che ha destato in esso una forza piu grande di quella del cieco 
mondo coalizzato e fu una voce d’amore.

Anche all’infuori delle grandi catastrofi, nel vasto mondo si 
soffre e si muore, ma noi siamo abituati al dolore che si presenta 
sotto le spoglie della legalita, siamo troppo rassegnati alle comuni, 
burocratiche morti. Sia per noi la sventura un ammaestramento 
solenne il quale lasci una traccia in questa nostra anima che racchiude 
itnpeti di cos! grande bellezza, troppo spesso soffocati dal mecca-
i



nisino egoistico della vita quotidiana, da leggi ataviche le quali non 
hanno piu la sanzione della nostra coscienza.

Tutti legati a questa terra che amiamo troppo, perclie impastata
del nostro sangue e del nostro dolore, basterebbe uti ciclone co-
smico per travolgerci, misero gregge umano, solidale nella vita e
nella morte, negli abissi paurosi dello spazio die non ha fine.

*
Sia quindi nostra cura di serbare il memento formidabile, 

perche il sentimento che ci anima in questo istante non sia il 
vano sfoggio di un’ora, ma vita della nostra vita e del nostro pen- 
siero.

E con questo augurio che noi vorretnmo aprire il nuovo anno 
ed e il migliore che crediamo di poter fare ai nostri lettori.

La Dirkzione.
t b;

seeiBTft p i  s t u p i vsiem ei.

v • • ^..Wilano, 31 Gcnnaio 190'J.

Il dott. F rancesco F errari, che cosi validamentc ha contribuito a 
richiamare rattenzione del pubblico sulle riccrche psichiche colie sue 
geniali conferenze, ha rassegnato, in data 12 gennaio, le dimissioni da 
Segretario della Societa d i S tndi Psichici, carica che copriva fin dal 
l90j, cioe dalla data della sua definitiva costituzione.

Le ragioni che indusscro il dott. Ferrari a ritirarsi sono tali che 
si impongono: il distacco si era giii virtualmente effettuato e noi ere- 
deremmo di far torto alia nostra anlica amicizia insistendo, pro form a, 
come sarebbe di prammatica, affinchfe egli ritorni sul suo deliberato. 
Ci sia peri) concesso lamentare la perdita e augurarci che il dott. Fer
rari possa presto ritornare, con rinnovato animo. agli studt che forma- 
rono un tempo la sua predilezione-

La carica di Segretario verrii provvisoriamente coperta dal sig. 
A ngelo Marzorati, direttore di Luce e Ombra.

L a P residenza.
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CASE FANTOM AT16HE (Hanttes)

Lrn contributo importante per la soluzione del problema sull’atti- 
vita postmortale dei defunti 6 dato dalle case fantomatiche (hant£es).

E cosl antica ed acquisita la tradizione dell’esistenza di queste 
case, che in tulte le lingue si rinvengono vocaboli per designarle: in 
tedesco spuken, in inglese haunted; in francese maisons hanUes, in 
italiano case spiritate  o infestate, oltre i termini dialettali locali.

E la loro realta h provata da molte sentenze giudiziarie.
Negli ultimi di dicembre 1867, a Firenze, in via Ghibellina, n. 14 

cominciarono ad annunziarsi rombi sotterranei ed improvvisi colpi 
nel tavolo intorno al quale stava radunata la famiglia; scoppio delle 
masserizie entro gli armadii; pioggie di pietre; strette di una mano 
invisibile alle bracciadegli inquilini, alcuni dei quali vedevano dei fan- 
tasmi coperti di larghi cappelli come i fratelloni della Misericordia.

L’inquilino citO in giudizio il proprietario pel risarcimento dei 
danni, e il Tribunale accolse la domanda dopo che risultarono provati 
i fatti.

Nella casa di propriety della baronessa Laura Englen al largo
S. Carlo n, 7, a Napoli, tenuta in affitto dalla duchessa di Castelpoto e 
sua famiglia, ebbero a verificarsi strane manifestazioni periodiche, le 
quali descrivevano una parabola prima ascensionale e poi declinante-

Al principio erano picchi e strani rumori che per lo piii s’intensi- 
ficavano al calar della sera e nella notte. In aippresso spostamenti di 
mobili, talvolta in modo si strepitoso, da richiamare l'attenzione dei 
pigionali de’piani sottostanti. Una volta si intescro dei passi e si vide 
accostarsi alia soglia della stanza un fantasma che lancib una chiave. 
I pigionali abbandonarono di notte la casa e, ritornati, trovarono le

♦ *



pone ostruite internamente dai mobili. In seguito a che, chiesero ed 
ottennero la rescissione dell’affitto. (F. Z ingaropoli: Una casa in Is- 
i t  at a. dagli spirit/, Napoli, 1907).

Infatti gift le leggi antiche provvedevano analogamente con spe- 
ciali disposizioni (Digesto, Tit. II Legge 27), come vi provvede ora la 
Spagna (Porzia e Covarruvio, Variorum resol. C. 6). E questa giuri- 
sprudenza si con servb  anche dopo 1’ ottantanove. (T koplong: Delle 
Perm . e Locus. — Cod. di Nap. 1802).

D ai.loz, scrisse:
« Si e discussa in massima la questione, se l’apparizione degli spet- 

tri in una casa di abitazione costituisca un vizio per cui il locatore 
sia tenuto verso il conduttore. La maggioranza degli autori si pronun- 
ziava per l’affermativa e insegnava di conseguenza che il conduttore 
avesse il diritto di domandare la soluzione del contratto. »

C ase medianiche.

Lc case « hantGes » mi pare si debbano suddividere in due grandi 
gruppi: quelle manifestatesi tali per un tempo piuttosto circoscritto, 
di solito breve e in cui si pub cogliere quasi sempre la influenza di 
un medio, e queste dovrebbero chiamarsi piuttosto case medianiche, 
c quelle in cui il fenomeno perdura e dove ogni iniluenza medianica 
sembra essere esclusa. Su died case « hant6es» che io ho potuto visi- 
tare ne trovai quattro della prima specie. In una con sprazzi d’acqua; 
movimenti continui di campanelli anche dopo tagliati i fili; sollevamento 
di una signora da terra tirata, da invisibili, pei capelli; movimenti di 
oggetti da cucina, di mobili, di cappelli da un punto aU'altro, anche 
dopo averli fissati con chiodi. — L’infiuenza partiva da una ragazza iste- 
rica; maritatasi questa e trasportatasi in un’altra citti, cessarono i fe- 
nomeni che erano durati due anni. (Ann. des Sc. Psychiques - 190<>. 
avril).

In altra casa operaia avvenivano dopo mezzanotte strani fattirar- 
rovesciamento delle lenzuola, raps che assomigliavano a colpi di 
cannone, spalancamento delle imposte e finestre, e cib ad un tratto, 
dopo che la famiglia ebbe ospitato una ragazza ailetta da convulsioni
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isteriche. Allontanata quest a, per mio consiglio, cessarono i fenomeni 
durati poco piu di 15 giorni.

In una cameretta al quarto piano, abitata da poveri tipografi con nu- 
•merosa famiglia, si manifestarono nel muro aderente al letto dei bimbi 
dei raps spaventevoli a guisa di cannonate che cominciavano a mez- 
zanotte e non (inivano che atl’alba, impaurendo tutti gli inquilini. Le in- 
dagini e le perquisizioni della Questura esclusero qualunque manovra 
di vivi. Interrogate con seduta tiptologica lo Spirito creduto causa di 
questi rumori, rispose piu volte dandoci nome, cognome e professione, 
tutti trovati falsi: dichiarb di volersi vendicare del padrone di casa, men- 
tre la casa, all’ epoca in cui il preteso Spirito sarebbe morto, non esi- 
steva ancora; esisteva perb un medio incosciente in un ragazzo di 8 
anni. Allontanato questo da casa, i rumori cessarono. quando egli si 
metteva a letto i fenomeni ricominciavano; s’indebolivano quando era 
malato- {Ann. des Sc. Psychiques • 1906 avril).

In una latteria a Torino simili rumori, movimenti automatici, ecc., 
cran provocati da un giovanissimo medio di cinque o sei anni che era 
iiglio e nipote di altri medi; ma non durarono che diciolto giorni.

** *

In altri casi l'inftuenza di un medium t  meno certa. Ecco esempii:
II 16 novembre, in Torino, via Bava, N. 6, in una piccola osteria 

<di certo Fumero, si comincib a sentire di giorno, e piu special- 
mente di notte, una sei ie di rumori strani. Verificandone la causa, si 
trovb che in cantina si rompevano, dopo essere slanciate in terra dai 
loro scaffali intatti, dellc bottiglie vuote e piene; piu spesso scendevano 
dalPalto erotolavano, ammucchiandosi contro la porta chiusd, in modo 
-da ostruire l’entrata quando quella s’apriva. Nella cameretta da letto 
al piano superiore, che mediante una scala comunicava col tinello 
vicino alia saietta dell’osteria, si aggrovigliavano i vestiti e alcuni 
scendevano per le scale nella camera sottostante: si rompevano, ca
piendo, due seggiole: oggetti di tame, che erano appesi alle mura- 
glie del tinello, cadevano a terra percorrendo lunghi tratti della 
stanza; qualche volta rompendosi. Uno spettatore posb sul letto della
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camera superiore il cappello che spar! e t'u trovalo entro l’immondez- 
zaio della corte sottostante.

Esaminando aitentameme sc vi I'ossero cause possibili di questi 
fatti, si dovette escluderlo; invano si ricorse alia Questura e poi al 
pretejanzi quando questi pontificava, un enorme bottiglione ripieno 
di vino si ruppe proprio ai suoi piedi. Un vaso di liori, portato nel- 
rosteria, discese sopra un cavolo vicino da.11* alio di una cimasa della 
porta dove era stato collocato, senza rompersi. Due bottiglioni da roso- 
lio, ehe si stava distillando, si ruppero in pieno giorno. Per cinque o 
sei volte, anche in presenza della Questura, una scaletta a mano appog- 
giata da un lato al muro, nel salotto dell’osteria, si rovesciava lenta- 
mente sul pavimento, senza perb offendere alcuno. Un lucilc attraversb- 
la stanza e fu trovato a terra all’angolo opposto; due bottiglie discesero 
dall’alto con un certo impeto senza rompersi e contusero nel cubito- 
un facchino, che ne riportb una lieve ecchimosi.

La gente si affollava e la Questura, preoccupandosi della cosa, feee 
capire ai Fumero che li sospettava di simulazione, sicchb i poveretti 
si decisero a solTrire in silenzio il male, anzi diedero a credere che 
fosse cessato dopo una immaginaria visita inia, per non averne, oltre il 
danno, le beffe. — Io studiai con attenzione il caso.

Esaminai minutamente i locali. Piccole stanze: due che servi- 
vano da bottega per vender vino, una per tinello, riunite da una sca
letta ad altra superiore da letlo; poi finalmentc una profonda cantinai 
cui si accedeva per lunga scala e corridoio. Mi avvertirono essersi. 
notato che appena qualcuno entrava in cantina, si rompevano le botti- 
glie. Vi entrai prima all’oscuro e sentii inlatti rompersi dei vetri e ro- 
tolare delle bottiglie sotto i miei piedi; allora illuminai il locale. Le bot- 
tiglie erano schierate su cinque scaffali, sovrapposti l’uno aU'altro; 
nel mezzo eravi un rozzo tavolo, sul quale feci porre sei candele ac- 
cese, supponendo che i fenomeni spiritici, alia viva luce, dovessero ces- 
sare. Invece vidi subito tie bottiglie vuote, che stavano ritte sul pavi
mento, rotolare come se fossero spinte da un dito, e rompersi vicino al 
mio tavolo. Per ovviare ad un possibile trucco, esaminai minutamente,. 
con un candelotto, e palpai tutte le bottiglie piene che stava.10 sopra 
gli scaffali, e mi assicurai che non vi fossero (ili n£ corde che spiegas-



sero i loro movimenti. Dopo pochi minuti, prima due, poi quattro, poi 
-siltre bottiglie del secondo e del terzo scaffale, si staccarono e caddero 
a terra senza irruenza, come se fossero portate da qualcuno; e dopol
la discesa, piuttosto che caduta, sei si ruppero sul piano umido gift 
tutto sparso di vino, due rimasero intatte. Dopo un quarto d’ora, altre 
trc dell’ultimo scompartimento caddero e si ruppero per terra; poi, 
abbandonando la cantina, mentre stavo per uscire, sentii rompersi una 
bottiglia per terra; chiuso l’uscio tutto tomb tranquillo.

Ritornai un secondo giorno. Mi dissero che dal piit al meno conti- 
nuarono gli stessi fenomeni, aggiungendo che dal muro, ove stava ap- 
peso, un piccolo macinello di ottone era saltato da tin punto aU’altro 
del tinello, sbattendo sulla parete opposta, in modo da restarne schiac- 
ciato, come potei osservare. Due o tre sedie erano saltate con violenza 
tale che si erano rotte, senza oflendere alcuno di quelli che stavano vi- 
•cini; si era rotta pure una tavola.

Chiesi di esaminare bene le persone. Vi era un garzone tredicenne, 
apparentemente normale, un altro garzone-capo, pure normale. II pa
drone era un vecchio soldato coraggioso, che minacciava gli spiriti col 
fucile; dall’ acne rosacea e dall’ allegria fuori causa, egli pareva al- 
•quanto alcoolizzato. La padrona era invece una donnina di cinquan- 
t'anni, sparuta, gracilissima, soggetta a tremori. a nevralgie ed alluci- 
nazioni notturne fin dall’inianzia, ed era stata operata di istero-ovario- 
tom iajpercib consigliai il marito ad allontanarla per tre giorni. Essa 
andb a Nole suo paese (22 novcmbre), e qui ebbe allucinazioni di voci 
notturne, di moti, di persone, che nessun altro vide e senti, ma non pro- 
vocb alcun movimento. In questi tre giorni nessun fatto avvenne nel- 
Tosteria; ma appena essa tornb i fatti si moltiplicarono, dapprima con 
molta irruenza, dopo con piti mitezza. Sempre gli stessi utensili, sedie, 
bottiglie, che si rompevano e spostavano. Visto cib, riconsigliai la 
donna ad assentarsi di nuovo. ed essa riparti (26 novembre).

Nel giorno della partenza la donna, che era in istato di grande ec- 
•citamento e aveva besiemmiato contro i pretesi spiriti, si vide rom- 
pere, cadendo a terra, tutti i pialti e le bottiglie che aveva ap- 
prestate sul tavolo: se la famiglia voile pranzare, dovette far prepararc 
la tavola in un altro sito e da un’altra donna, perche nessun piatto
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toccato dalla suddetta rcstava inlatto: quindi un mllusso medianico- 
parea sospettabile in essa.

Sc non che durante la sua asscnza i  fenom eni s i ripeterouo egual- 
mcnte; e precisamente due stivalini della stcssa, che erano nella sua’ 
camera da letto, sulla toeletta, in pieno giorno, allc otto e mezza di mat- 
tina, discesero le scale, percorsero per aria il tinello, passarono da 
questo alia camera che serviva per osteria, e qui, andarono a eadere, 
daH’alto, ;ii piedi di due clienti che erano scduti ad un tavolo (27 no- 
vembrc). Rimessi di nuovo sulla toeletta e sorvegliati continuamcnt.e, 
non si mossero lino al mezzodi del giorno appresso, e in quell'ora, 
mentre tutti erancf a pranzo, scomparvero. Si trovarono una settimana 
dopo, col tacco a terra, sotto il letto della camera stcssa

Due nuovi stivaletti da donna, coilocali nella medesima camera sopra 
la toeletta e sorvcgliati attentamente, sparirono e non si ritrovarono 
che dopo venti giorni, piegati come quando si mettono nci bauli, fra 
i materassi di un letto della stessa camera, che era stato rovistato inu- 
tilmente due giorni dopo la spariziotte.

Vedcndo che i I'enomeni continuavano, si richiamb la donna da 
Nole, ed essi si ripeterono con uguale continuity. Una* bottiglia di 
gazosa, per es., che era neirosteria, alia vista di tutti, in pieno giorno,. 
percor.se lentamente, come se fosse accompagnata da una mano umana, 
quattro o cinque metri, fino al tinello la cui porta era aperta, poi cadde 
a terra e si ruppe.

Dopo cib, venne in mente all’oste di licenziare il suo garzone piir 
giovane. Partito questo (7 dieembre), cessarono tutti i fenomeni, il che 
potrebbe far sospettare a un’inlluenza di costui. che perb non era iste- 
rico, ne provocb, presso i nuovi padroni, alcun accidente spiritico.

#

Un'inlluenza medianica,pur assai discutibile per renorme distanza 
tra il medium e la casa influenzata, e raccontata dall’Ilare nella Stone 
o f my life, London G. Allen 1900, p. 365, vol. 6. •')

Xel 18S*1 certa Mrs. Butter, che ttbitava nell’Irlanda con suo marito,.

l i )  Devrt tlati alla  gentile  e  clutta l.a<iy tie Chaim as, che me ue f e e  il riasMinto.



sognb di trovarsi in una casa bellissima, con tutti i comodi immagi- 
nabili. Questo sogno le fece assai imprcssione, e la notte seguente 
sognb di nuovo la stessa casa, e di girarla tutta; cosl per molte 
notti di seguito. In famiglia tutti percib si burlavano di lei e della 
sua casa dei sogni.

Nel 1892, i Butter decisero di lasciare l’lrlanda e di stabilirsi in 
Inghilterra. Andarono a Londra, e si procurarono liste di case di cam- 
pagna da varie agenzie; avendo sentito di una casa nella contea di 
Hampshire, andarono a visitarla. Arrivati allacasetta del portiere, Mrs. 
Butter disse: Questa £ la portieria del mio sogno! e giunti alia casa 
afFermb che era quella la casa dei suoi sogni!

Quando la donna incaricata a cib ebbe a mostrarle la casa, Mrs. But
ter dichiarb di rieonoscerla tutta tranne una certa porta, che risultb 
essere stata aperta solaincnte da sei settimane. La casa essendo in 
vendita a pochissimo prezzo, i Butter si decisero subito ad acquistarla; 
ma una volta pagata, il prezzo parve loro cosl basso, che vennero nel 
dubbio avesse qualche grave difetto, cd esposero all’agente incaricato 
della vendita questa loro preoccupazione. L’agente rispose che la casa 
era considerata come spiritata, ma che Mrs. Butter non doveva preoc- 
cuparsene, perchb era ella stessa la I'antasima che vi era apparsa.

Sarebbe questa, piu che l’azione di un medio, quella del suo dop- 
pio che, come accade qualche volta ai dormienti, si trasportava — 
benchb a grande distanza — dal luogo ove il medio giaceva assopito. 
a quello ove rivolgeva intensamente il pensiero nel sogno. E il caso 
resta quasi unico.

— 9 —

Case « hantees ».

Nel maggior numero delle case « hantees » il medio, invece, asso- 
lutamente non si trova o dovrebbe, almeno, essere secolare. La leg- 
genda popolare vi attribuisce i rumori e la comparsa delle fantasime, 
spesso sanguinose e feroci, a scene di violenza successevi molti anni o 
molti secoli prima, e che si connettono colla osservazione di una mag
gior energia nei morti violentemente sul fior della vita, e colla ten- 
denza, prevalente in essi, di continuare nelle vecchie abitudini e nei



sili ove sono sepolti. L’esempio piu aniico fc quello del Tempio in cui 
inori di fame Pausania, reso poi inabitabile pei rumori prodottivi dalla 
sua ombra, finchb non fu placata da un psicagogo.

Si calcolano a 1F)0 almeno, in Inghilterra, le vecchie case, abbazic, 
scuole, ospedali «hant£es». quasi tutte percib abbandonate dagli inqui- 
lini. (Ingram: H aunting Homes o f Great B rita in , 1907).

Nella Torre di Londra il custode, signor Swiste, nel I860 vide uscire 
dalla cella in cui sono custoditi i gioielli della corona e in cui era 
stata rinchiusa Anna Bolena, un orso che la sentinella non pote col- 
pire, ma che si dilegub come fosse di cera. II giorno dopo la sentinella 
moriva dalla paura. (ivi).

Nel 1880, in Iscozia, una signora aveva aflittato un castello abban- 
donato gik da parccchi anni; una notte essa si sveglib e vide ai piedi 
del letto l’immagine di un uomo senza testa, vestito alia foggia di 
due secoli prima. Sveglib il marito che perb non vide nulla. Pochi 
giorni dopo uno degli abitanti del castello moriva; era leggenda nel 
paese che ogni volta che questa fantasima decapitata compariva, qual- 
cuno degli abitanti del castello veniva a mancare; e si spiegava la sua 
comparsa con cib: che ai tempi delle guerre civili del 1600, un pro- 
scritto, appartenente al partito dei Cavalieri, avendo domandato ospi- 
talitft al Castellano, questi to aveva tradito consegnandolo di notte 
nelle mani del partito avverso, dal quale, sulla piazza vicina. era stato 
in seguito decapitato.

Qui, ad ogni modo, si esclude ogni influenza di medi, che avrebbero 
dovuto perpetuarsi per tre secoli.

Miss Fielde'n mi raccontb, scrive Hare (op. cit. vol. 3, pag. 78), che 
nella sua gioventu la sua famiglia andb all’ Isola di Wight ed allitto 
S. Boniface House, tra Bouchurch e Ventnor. Essa dormiva in una ca
mera al primo piano colla sorella Ghita; l’istitutrice trancese e 1'altra 
sorella Carlotta dormivano nella camera accanto, 1‘istitutrice inglese 
stava al piano di sopra. Una notte mentre erano a letto, ad un traito 
la porta si apri con gran rumore, e qualcheduno entrb in camera pro- 
vocando correnti d’aria; poi le tende del letto venivano urate sopra 
le loro teste insieme alle coperte. Le due sorelle saltarono giii dal 
letto, e in quel momento anche il materasso veniva strappato. Usci-
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rono dalla camera gridanJo aiuto. Accorse l’istitutrice inglesc e le 
persone di servizio trovarono la camera perfettamente in ordine: le 
eoperte del letto ripiegate e distribuite in tie canti della camera, il 
materasso stava accanto al muro e la copcrta di lana nel caminetto. Sep- 
pero dopo che altrettanio era capitato ad altre persone. e che la oasa 
era considerata come spiritata. Una signora aveva ucciso il suo bam
bino in quella camera; qualche volta il suo fantasma era anche visibile. 
ma piu sovente non si manifestava che col rumore e col movimento 
dei mobili. ♦

Gleulee in Scozia (Stone o f  my L ife  di A. Hare, vol. 5, p. 63), e 
una casa di campagna assai isolata. Fu abitata, tempo fa, da una signora 
che vi avvelenb il marito per sposare un giovane ufliciale di cui era 
innamorata e col quale andb ad abitare. Questi la trattb cosi male che 
essa fini per lasciarlo e lornb a Gleulee, dove passd il suo tempo triste- 
inente a girare per i corridoi della casa, linchb, vecchia, mori. H la 
sua apparizione che si vede costi, e che. dicesi, fosse cessata per 
qualche tempo, dopo che un inquilino cattolico vi aveva fatto dire una 
messa.

Miss Gladstone si recb a far visita alia famiglia Maxwell a Gleu
lee; nel pomeriggio andb nella camera assegnatale per riposarsi, e tosto 
le sembrb che la parte che le stava dinanzi si riempisse di nebbia. 
Credette ci6 provenisse dal camino, ma non vi era fuoco ne fumo; 
guardb se poteva venire dalla linestra, ma fuori era pieno sole. A poco 
a poco, la nebbia sembrava assumere una forma, fino ad assumere 
l'aspetto di una figura grigia di donna che guardava l’orologio.

Miss Gladstone svenne, quantfo si riebbe la figura era sparita. Poi, 
saputo che quella era la camera infestata, fuggl.

Anche Mrs. Stamford Raffles and£> a tare visita a Gleulee: era 
d’inverno. Di nolle si sveglib e alia luce del (uoco che ardeva nella 
camera vide il medesimo effetto di nebbia, la quale si riuniva a poco a 
poco linchfe formava una figura umana che guardava Porologio. Sent! 
anche un freddo intenso, poi svenne, dopo di aver cercato invano di

(i) Fin qiii i 'lla rr. TulU' I'allrc noiizk- mi fiiriuio ra.a'nlU' iliilln Conlusaa Ui Ciiaimas, tim pi-r 
.-olm.i di coriesia iiilcrpss.) a ini.i iinine il i»r,if. Scoll Kiliot clir atlinsc ic imti/.ie (1 iii'U.irmntc 
.lalla liKlia <klla Glu.lsk.iif, * * *
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svegliare il marito che le dormiva al lianco. perche lc sue membra 
sembravano paralizzate. La famiglia Maxwell, poco tempo dopo, abban- 
donb Gleulee.

Qui la fantasima si deve certo alia casa ed agli eventi tristi che 
vi si svolsero, e non alia prcsenza di medii. I visitatori ne provoea- 
vano l'apparizione entrandovi especialmenie dormendovi, e non per 
doti medianiche che avessero. L’ interruzione dopo la messa potrebbe 
far credere ad un effetto di suggcstione dei vivi — ma, come si vede, 
durb poco.

C ase prkmomtorie.

Un’altra specie di case • hantees » e data da quelle che chiamerci 
premonitorie per l’apparizione rarissima, a lunga scadenza, e sempre 
a premonizione della morte di qualcuno degli inquilini. Cosl la donna 
Bianca <0 della Reggia di Berlino, la Bruna della contea di Norfolk, la 
Grigia di Windsor. Forse queste apparizioni si potrebbero spiegare con 
quella influenza medianica che possiedono molti uomini in vicinanza 
alia morte, e che loro permette di rivelare, anche ai lontani, la pros- 
sima tine con voci, colpi o colla presenza del loro doppio. II morituro 
sarebbe in questo caso come un medio transitorio, che risveglia le 
energie degli spiriti dei defunti fissati in certc case g ii di loro per- 
tinenza, ed a cui sono legati per lunga abitudine.

Nella Stone o f  m y L ife  (vol. 3, p. 40), A. Hare narra che il celebre 
Brewster, andato colla figlia a fare visita alia lamiglia Stirling a Kip- 
penrass in Scozia, nella notte fuggiva nella camera di questa. spaven- 
tato da strani rumori e lamenti. Anche la cameriera di Miss Brewster, 
in quella notte aveva sentito tanti rumori e lamenti. che voleva andar 
sene via subito. Nel pomeriggio miss Brewster, recandosi nella sua 
camera, vide in cima alia scala una donna grande appoggiata alia ba- 
laustra; la pregb di mandarle la sua cameriera, ma quella non rispose. 
solo annul tre volte colla testa, ed accennb ad una porta nel corridoio.

(i) Apparve tie! 1598. otto j»inrni avanti la morte del Principe Kleliorc Giovanni Giotgio e poi 
nel 1619, venlitre Riorni prima della morte di Siipsmondo, e eosi nel 16S'.; nel preannmizia\a
I’attenlato eonlro Federico r.uglieltno |\* di Prussia. (!>i Vcsme, Sfona tfr/.'o Sfihittswo  — Volume U. 
Torino).
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poi scese la scala. Miss Brewster ne parlb con Mrs. Stirling, la quale 
;ne fu assai dispiacente per cib che I’apparizione presagiva. Nella ca
mera, infatti, cui accennava l'apparizione dormivano il maggiore Sved- 
ducburee e sua moglie; prima della fine dall’anno entrambi furono 
uccisi nella rivolta dell’ India inglese. — Correva una leggenda nella 
casa, che chi veniva segnalato dal fantasma moriva entro l’anno.

Ncl castello di Berry-Pomeroy si era ammalata la moglie del 
maggiordomo della casa Pomeroy; il dottore Farquhar la visita, trova 
che la malattia e leggerissima e chiede al marito chi fosse la bellissima 
donna riccamente vestita da lui incontrata in anticamera. Il marito al- 
libl sapendo che quella visione, da un secolo e piu, precedeva la morte 
-di qualcuno della famiglia; ed infatti nella notte la moglie morl.

C ase « hantkes • se .vza medii.

In altre case, le piu, non si trova nemmcno questa apparenza d> 
medio.

Solovovo (Ann. des Sc. Psycfiiques, 1899, pag. 173) racconta di una 
-casa in Russia, abitata da due famiglie modeste, patriarcali, Ku- 
’prevanoff e Nazaroff. Quest’ultima aveva l’abitudine di comperare 
in gennaio e febbraio, per tutto I’anno, i ceppi di legna grossissime 
del peso almeno di sette libbre. che si mettevano luugo il muro del 
magazzino del grano, per un’altezza di ventun piedi inglesi. Ora la fa
miglia sent!, alle dieci di sera, un enorme rumore in questa legnaja. 
Illuminando il magazzino con una lanletna e poi con ire candele, si 
vide che, non dalla sommiti ma dal mezzo della pila, un ceppo si stac- 
■cava e cadeva al suolo alia distanza di qualche metro, cib continub per 
40 minuti, durante i quali ventisctte ceppi di legna furono proiettati.

Il curioso b. che gli spazi restati vuoti per la legna espulsa, non 
erano riempiti dagli altri ceppi, e tuttavia il giorno dopo si trovb che 
la massa di legna era compatta, senza un vuoto. — I ceppi non si pro- 
iettavano da un solo punto, ma da molti e sernpre dal centro della pila. 
non mai daH’alto nb dai lati. Si escluse l’influenzadi animali e di uomini 
e  percib stesso di medii.

In una casetta presso Tedworth. il giudicc Mompreson e la sua
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tamiglia, erano lurbati tulle le notti, appena corieati, da un tamburo 
invisibile che risuonava sinistramente nell'interno della casa. accom- 
pagnato da una ridda di tutii i mobili, che sembravano scaraventati 
da mani invisibili; i cani si nascondevano. Sieche il giudice fu costrctto 
a fuggire dalla casa-

E curioso che questo tamburino rispondeva alle domande con dei 
colpi corrispondemi alia successione delle lettere dell’alfabeto, come 
negli attuali esperimenti spirilici. Eppure si era nel 1662.

II Dr. Morice (Ann des Sc. Psvchiques, 1892, IV) studib il casiello 
di T.... in Normandia, che esisteva gift fino dal 1835 e fu restaurato 
e riabitato da M-... de X.... Nel mese di ottobre 1867 incominciat ono a 
scntirvisi colpi straordinari, movimenti di tavoli, ecc., che nel 1875 si 
rinnovarono e, peggio aucoia, nel 1892. Era un casiello gift famige- 
rato per essere stato in tempi anieriori inlestato da faniasmi malefici.. 
Nell'oitobre 1875 vi si sentirono rumori come di passi, sul terreno coperto 
di neve, ma non si vedevano traccie di pedate: le poltrone e le statue 
cambiavano di posio, grossi mobili erano trascinati e si sentivano dei 
passi rapidi, poi cinque lorti colpi sul pianerottolo- Un altro giorno, grida 
acutissime, rumori di galoppo di cavallo nel corridoio. Tutto cii> du- 
rava dalla mezzanotie lino alle tre, poi i fenomeni incominciarono a no
tarsi anche di giorno. La moglie di X.... vuol entrare in una camera, 
ove sente rumore, avanza la mano destra, la chiave sorte dalla ser- 
ratura e la colpisce alia mano sinistra. Praticati degli esorcismi, per 
un poco i lenomeni diminuirono, poi cessarono, ma si riprodussero 
nel 1891. Qui rinfluenza del medium e esclusa, anche dalla lunga du
ra ta.

M. Joseph Proctor (Journ. o f  Society f .  Psych, research , dec. 1892) 
comunicb un diario in cui eran notati giorno per giorno, i fenomeni 
successi nella casa patetna, che prirna era stata abitata da certo X 
senza che nulla vi si riscontrasse di singolare, ma che dai predecessori 
del X era stata abbandonata pei fenomeni strani che vi succedevano. 
Comincib, appena entratavi, una balia a lagnarsi di rumori, scalpitii,. 
grida, che si sentivano nella camera vicina; questi poi vennero uditi 
da tutti gli altri inquilini.

Due mesi dopo, un abitante della casa vide una bianca ligura alia.



tfinestra; un’altra sera il guardiano, sua moo-tie e sua liglia vi scorsero 
un prete in bianca stola: la sua apparizione durb 10 minuti. Per sei 
mesi le balie vennero sbalzate pitx e pi(t volte dal lotto; piu tardi la 
serva vide ai piedi di questo una fantasima di vecchio, colie dita in- 
crocicchiate.

In giugno un amico, ospitato la notte, (ugge dal letlo impaurito per 
la vista di fantasmi, e per rumori spaverttevoli. Passano due anni, e gli 
abitatori della casa sentono qua e lit pronunciato il loro nome da per- 
sone invisibili. Piii e piii volte compare dinnanzi ai bambini, mentre 
giocano, la fantasima di una monaca, o il simulacro di una testa pal
lida che svanisce con un tonfo.

Dopo due anni gli inquilini decisero di lasciare la casa, ma nel- 
Tultima notte tutti i rumori e le apparizioni si moltiplicarono. Lasciata 
>la fatal dimora, nella nuova essi non sentirono piu alcun rumore. ne 
videro apparizioni. Viceversa. quelli che succedettero a loro, ne furono 
cosl accanitamente perseguitati, che dovettero anch’essi abbandonare 
la casa, la quale non venne piii aflitiata.

Qui manca evidentemente ogni indizio di medii, salvo l’inliuenza, 
in due, della messa; e per spiegare i fenomeni, che si ripeterono per 
•moltissimi anni e con famiglie diverse le quali, cambiata casa, non eb- 
bero a riscontrare piu nulla, non si pub ricorrere che alia influenza 
diretta di quelle apparizioni fantomatiche, che vennero piit e piu volte 
segnalate da coloro, fra gli inquilini, che avevano quality mcdianiche.

AZIONE DI DEFfXTI.

In altre case, I’inlluenza esclusiva dci defunti si deduce dalla loro 
•comparsa sotto forma di fantasima che ne riproduce la figura, e dalle 
dichiarazioni loro in sedute medianiche, di sviluppare le loro energie, 
anche terrifiche, per dati scopi, p. es„ per rivendicare l’occupazione 
della casa o l'onore della famiglia, o per avvcriimcnti morali, reli- 
giosi, ecc.

Mad. R., che ncl 1657 in ottobre e per molti mesi di seguito abitb 
il castello di Ramhurst nel Kent, (in dai primi giorni tu lurbata da 
•colpi nei muri e da voci che non si potevano spiegare e tcrrifica-



vano tutti. Una certa Miss S.t che era abituata tin dall’infanzia a ve- 
dere delle apparizioni (che quindi era medio), venne a trovarla, ed ap* 
pena entraia nella casa vide sulla soglia le figure di una coppia di 
vecchi vestiti all’antica, che le ricomparirono lutti i giorni circondate 
da una specie di nebbia. La terza volta esse le parlarono e dissero 
di essere state proprietarie di quella casa, di chiamarsi Children, e 
di essere dolenti che il castello, cosi caro a loro, fosse ora in mano 
straniera. Mad. R., a cui la S. ripete la conlidenza, continuh ad av- 
vertire voci e rumori, ma non apparizioni, se non che, dOpo un mese, 
mentre un giorno stava per scendere a pranzo, vide nella sua camera, 
molto illuminata, le due figure come l'amica S. le aveva descritte, e al 
di sopra della testa della vecchia, risaltare sul muro, con luce fosfo- 
rica, le lettere: Damn Children.

Dopo molte ricerche Mad. R. seppe da una vecchia signora, che 
molti anni prima aveva eonosciuto un altro vecchio il quale custodiva. 
dei cani per certi Children, che abitavano allora quel castello: fra essi 
era un Riccardo morto nel 1753, cioe un secolo prima.

, Owen constatd pure, nelle tnemorie di Hasted, che un Riccardo Chil
dren si era fissato a Ramhurst e vi era morto nel 1753, a 83 anni; che 
la famiglia in seguito era emigrata altrove e che, dopo il 18lo, quella 
casa, o castello, era divenuta una specie di fattoria.

Qui non trovasi traccia di medi che provochino fenomeni, mentre 
le traccie deH’inlluenza dei defunti, che risalgono ad un secolo prima, 
sono constatate da due persone, e il nome loro viene rivelato colla 
scrittura e col linguaggio medianico quatido si trova 11 per caso un 
medio, ed e riconfermalo dalla storia, o meglio dalla cronistoria.(Wal
lace, Les miracles, pag. 106).

Il conte Galateri racconta che nel 1852 suo padre, ritirandosi dal- 
l'armata in Annecy, acquistb una villa dove, dopo qualche anno, si ve- 
rilicarono alcuni strani fenomeni: le porte vi si aprivano di notte da 
sole, i mobili, gli stivali si movevano gli uni contro gli altri, sicchb 
nel 61 si dccise a vendere la villa; negli ultimi giorni della sua dimora, 
la contessa, notando che i rumori si inlensificavano in una piccola can
tina e che partivano sempre di la, vi tenth con una zappa degli scavi,. 
e tosto i rumori ccssarono.
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Nel 1864, quattro anni dopo, i Galateri videro un giornale piegarsi 
da se e riaprirsi sul tavolo; erano le 10,20 di sera. Appunto nella stessa 
ora, in un'altra casa, la madre aveva avuto una seduta mcdianica, in 
cui la figlia morta le diceva: Corro a fa re  una sorpresa al papa ed 
al fratello.

In un’altra seduta la madre, con altro medio, dichiarb di vedere 
alia porta della villa « hantee» di Annecy, di cui sopra parlammo, un 
militare con una gamba di legno, che confidavale come, in una battaglia 
combattuta con Xapoleone, usasse spogliare i morti, cosicche si arricchl, 
e col mal guadagnato denaro acquisto quella villa, dove nascose il suo 
tesoretlo nella cantina. Ma ora, pentito di quanto aveva fatto, voleva 
spingere cor. tutti quei rumori la contessa a far ricerca del danaro per 
distribuirlo ai poveri.

Dopo due anni, la contessa, tornata vicino alia sua antica villa, ap- 
prese che i proprietari volevano disfarsene ad ogni costo per i rumori 
che vi continuavano, invano scongiurati dal prete; essa domandb di 
dimorarvi sola due giorni, scavb nella cantina e trovb un vaso pieno 
di qualche migliaia di franchi in oro, che distribul ai poveri, e da allora 
in poi vi cessarono i fenomeni spiritici.(Da Lttcee Ombra,novembre 1905).

Qui l’azione del defunto nei fenomeni delle case « hantdes » sarebbe 
evidente ed indipendente dal medium, ed avrebbe una spiegazione ed 
una prova nella cessazione dei fenomeni, dopo conseguito un desiderio 
espresso dal delunto.

E lo stesso dieasi di un altro caso caso esposto dal de Vesme 
nel mio Archivio d i Psichialria, volume XVII. — Colpi di staflile, ro- 
vesciamento di mobili e di vesti muliebri che dalle casse e dagli ar- 
madi si trovavano aU'improvviso, tagliati, posti sulla finestra, si mani- 
festarono nella casa di un cerlo Fer... in Torino, via Garibaldi, dopo 
la morte d’una sua sorella, donna religiosissima. Essi si ripeterono an- 
che fuori della sua casa e dovunque andasse il Fer... Cessarono d’un 
tratto dopo una seduta tiptologica, in cui la sorella di questi dichiarb: 
« che essa era l’autrice di tutti quei fenomeni, irritata perchb il lratello 
conviveva illegalmente con una donna; che se egli la sposasse ogni 
rumore cesserebbe >. E cosl avvenne. Ora, nb la donna, nfc il Fer... 
avevano delle facolti medianiche, e nessuno in quella casa vi era che
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ne fosse dotaio. Evidentemente qui spicca nitida. ed anchc razionale, 
l’azione del defunto.

K i a s s u n t o .

Sc vi lianno dunque casi, per lo piu temporanei, in cui i fenomeni 
delle rase « hantecs» possono spiegarsi coll'azionc dei medi, ve ne lianno 
moltissimi allri in cui l’azione dei medi manca e sono quelli di maggiore 
durata, secolari alle volte, in cui questa azionc dei defunti emerge 
unica, nitidissima, controllata da comunicazioni tiptologiche o da ap- 
parizioni, e dalle voci avvertite in ispecie dalle persone piti sensibili, 
segnalata da tempi antichissimi e da tutti i popoli nella leggenda po- 
polare.

Le case « hantees », insomma, offrono i docuinenti piu antichi, piu dif- 
fusi, mono contestabili dell’influenza autonoma, dell'azione voluta, per- 
sistente dei defunti, ad epoca anclie lontanissima dalla loro morte 
e con alcune speciali abitudini, come di presentarsi col vestiario del 
loro tempo, a ore, giorni ed epoche determinate, di none, anzi dopo 
la mezzanotte! Piu raramente usano manifestarsi con la voce e con lo 
scritto, ripetono continuamente gli stessi movimenti, e specie quelli 
abiuiali in vita; qualche volta agiscono violentemente per vendicarsi o 
per dissuadere da atti peccaminosi; qualche volta, per cause assurde e 
ridieole come quella dei due Children, che credevansi possessori del 
castello abbandonato da un secolo, oppure per annunciare la vicina morte 
di un qualche personaggio: dame bianche, ecc.

Sono questi fenomeni qualche volta inlluiti, provocati e moltiplicati 
dalla prescnza di un medio; e allora non sarebbcro piu cosi misteriosi, 
perchfe potrebbero spiegarsi con un’altra manilcstazione dell’altivit& 
mcdianica, ma in questi casi hanno caratteri piu spiccati, le apparizioni 
sono piu vivaci, continuate, quantunque piu transitorie, da quindici 
giorni a due anni. Ma la maggior parte, come abbiam veduto, sono affatto 
estranei all’azione dei medi, ed e naturale, quando si pensa che avven- 
gono spesso in case completamente abbandonate, talvolta da secoli, e 
si continuano malgrado il cambiamento degli inquilini, mentre non si 
manilcstnno piu nelle nuove abitazioni di questi.
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E appunto in cid che consiste la piu grande prova dell'azione dei 
soli defunti, la quale, non & solamente confermata dalla leggenda, ma 
spesso da documenti storici. E mentre la maggior parte delle persone, 
non ne avverte la presenza che da rumori, battiture, niovimenti incom- 
posti, i soggetti dotati di lieve facolty medianica vedonvi direttamente 
i defunti, colla loro fisionomia e col loro vestiario (casa dei Children).

Resta pert) in questi casi il problema misterioso: come senza I'aiuto 
che d«t alio spirito del dcfunto il corpo di un vivo, possa svolgersi, 
e spesso energica, quest’azione sua. Alcuni diedcro la strana e poco 
accettabile spiegazione, che gli spiriti cavano la materia di incarnazione 
dagli animali e dalle piante della casa deserta; e due volte n’ ebbi 
questa spiegazione da medi in trance a cui ne feci domanda.

Si & pur 'detto che tutte le case infestale, anche quelle non me* 
dianiche, fossero influiteda medi lontani ed invisibili: ma si citauo in 
proposito dei fenomeni che meglio si potrcbbero dire di sdoppiainento, 
come quello di Varlev, che udi due colpi nelle pareti della propria 
camera, lontana piii di cinque miglia inglesi daH'Homc, il quale scppe 
di quei colpi perchb il medesimo Ente, ripetendo lo stesso tenomeno 
nella sua casa, lo aveva avvcrtito della concomitanza, e invitato a 
scriverne a Varley onde rieseisse a nuova prova dcllo spiritismo.

Ma questo caso, come anche quello sopra citato di Miss Butter, 
sono piuttosto di sdoppiainento del medio, che si trasloct) a distanza per 
brevi momenti.che casi di ahitazioni«hantees»; anche quelli di Lowestoft 
narrati da AksakofT, rappresentano casi di apporto a grande distanza. 
Ad ogni modo sono fenomeni eccezionali, non fatti frequenti come quelli 
delle case * hantbes », e non possono costituire una regola.

Sta infatti contro a questa spiegazione la straordinaria loro rarity 
e la loro distanza, mentre i fenomeni spiritici sono frequenti e accadono 
sempre nell’immediata vicinanza del medio, anzi piti dal suo lato sini- 
stro che dal lato destro, mentre a una distanza di otto a dieci metri, per- 
dono ogni atti vit A; e vista contro la frequenza di case fantomatiche, in 
luoghi precisamente deserti dove, non solo non vi sono medi, ma nem- 
meno abitanti, e la continuity per secoli del fenomeno, mentre il medio 
non pub essere secolare; ed il faito del ripetersi talvolta alcune di 
queste apparizioni, a intervallo di molti anni e per una volta tanto. in

* *
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coincidcnza di qualche grande avvenimento funebre, mentre l’azione 
medianica dovrebbe agire, non per una volta soltanto, ma per mesi 
di scguito.

Colpisce invece la coincidenza di qucsli fenomeni con quella delle 
morti violente, suicidi od omicidi, tanio numerosi nelle epoche feudali 
e bat bare, per cui le abitazioni di quel tempo sono le piu infestate.

N6 queste manifestazioni sarebbero isolate: a questi casi di abita
zioni « hant£es » senza medi apparenti, s’aggiungono le sassaiuolc, cosi 
frequenti per quanto brevi, esse pure senza concorso apparente di me
dio, e i fenomeni luminosi come quello di Quargnento, che comincib ad 
esscre notato dal signor Sirembo nei primi mesi del 1805, e poi dal 
prof. Falcomer, dal prof. Garzino, libero docente di chimica, dall’inge- 
gnere Capello, ecc.

II fenomeno vi si manifeslava verso le 20.30; le dimensioni della 
massa luminosa sono quelle di una grossa lampada, ma talvolta puo 
raggiungere il diametro di sessanta a settanta centrimetri. II moto di 
traslazione e a salti; va dalla chiesuola di S. Bernardo al cimitero, e 
verso la mezzanotte ritorna alia chiesa. II fenomeno avviene in tutte le 
stagioni, ma non tutti lo possono vedere, ed b noto nel paese sotto il 
nome di Fuoco di S. Bernardo: nella chiesuola sono sepolti i membri 
della famiglia Guasta.

Un fenomeno analogo fu osservato in Berbenno di Valtellina. I mo- 
vimenti vi sono intenzionali, sempre ad una data ora, e si svolgono da un 
campo ad un edificio; £ una fiamma che sfugge ad ogni legge chimica: 
tra l’altro passa attraverso gli alberi senza bruciarli. Tutto prova che 
siano manitestazioni spiritiche, tanio piu se si ricordi quante volte, nelle 
sedute medianiche, apparvero globi o fasci luminosi nei punti in cui si 
ebbero manifestazioni di spiriti. Ebbene, non fu mai possibile trovare, 
nelle vicinanze di Quargnento e di Berbenno, indizi di medii.

** *

E ben curioso poi il vedere come si possano, in questi ullimi tempi, 
verilicare codesti fatti cosi numerosi e documentabili, mentre per quasi 
due secoli non se ne ebbe ad avvertire alcuno, salvo che fra gli ul- 
timi strati popolari, i quali non erano, diremo, in comunicazione colle

-  20 -
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•classi colte. Queste, ad ogni modo, non credendovi anche quando av- 
venivano sotto i loro occhi, non si curavano di esaminarli nfc di pro- 
palarne l’esistenza, per cui se ne perdeva la memoria. Ora avvengono, 
si avvertono e si studiano; benchfe poi si dimentichino facilmente, e 
incontrino incredulity e derisione.

Cosi nel caso Fumero, se io non avessi insistito e non lossi ri- 
tornato sul posto, si sarebbe creduto che col primo apparire della Que- 
stura o mio i fenomeni lossero scomparsi. e si sarebbero facilmente at- 
tribuiti a trucco, stornando cosi da essi ogni attenzione.

Togliamo dal « Piccolo » di Trieste e pubblichianto integralmente: v. \

Spiritismo e medianismo. — Su tale argomento di suggestivo interesse patio iersera 
•al Politeama Rossetti, il chiaro prof. Francesco Ferrari, di Milano. Ma il prof. Ferrari 
non e spiritista, anzi combatte lo spiritismo. Seguace della teorica positivista, come 
scienziato non crede che a quanto ha spiegazione logica in quanto ne circonda. Per lui, 
le semovenze dei tavoli, gli apporti, le materializzazioni e tutti gli altri fenomeni stra- 
bilianti che si verificano nelle sedute spiritiche, non hanno origine nell’al di lb: sono, 
invece, manifestazione di forza viva, sinora male studiata e latente negli umani ed 
estrinsecantesi in maggior misura nei cosidetti € medium >. Niente spiritismo, dunque; 
ma piuttosto medianita; esteriorizzazione dei pensiero del medium o di pensiero imposto 
alia sensibility del medium da altri partecipanti alia < catena >. Ma: e la personality 
cui il medium crede di essere asservito ? Per il conferenziere £ suggestione, 4 autosug- 
gestione, e fede — e nient’altro. Pub sembrare troppo assoluta, troppo recisa tale af- 
fermazione, ma 4 cosi. Lo studio del medianismo 4 importantissimo per la psicologia 
e per la medicina; ma e studio che dev’essere fatto con la mente scevra di pregiudizio, 
sia religioso, sia spiritualists; e studio cui pub accingersi solo chi abbia conoscenza di 
scienza psicologica.

II conferenziere, che si nianifestb dicitore elegante e persuasivo, fu, in chiusa, ap- 
plauditissimo. Dopo la conferenza i soci della • Society di studi medianici > gli of- 
fersero un banchetto.

Non sappiamo se il giornale triestino abbia esagerato, ma quello 
che possiamo e dobbiamo dichiarare e che le poche esperienze fatte 
dal dott. Francesco Ferrari alia nostra Societu di Studi Psichici non pos- 
sono avergli dato elementi tali da giustificare simili conclusioni.

tnvn eoNFBRBNzn p e l  p o t t . p . p b r « « r i * II

a. m.



LA  R E L IG IO N E  D E L L 'A V V E N IR E

In un articolo pubblicato nel numero di seltembre-ottobre del Coeuobinm; 
Francesco Ciccotti rilerisce un fenomeno se non nuovo, certo sempre curioso, del 
quale egli stesso e stato protagonista.

» In un pomeriggio del luglio 19<V>— egli scrive — risalendo il lago di Como, 
volli sbarcare a Hellagio cosi quasi per un capriccio sopravvenutomi nell' istante 
stesso dell'approdo del battello, benche io avessi divisato e avessi interesse di tro- 
varmi la sera stessa a Colico.

Allorche mi trovai nella graziosa cittadina lacunle t'ui colto da una strana im- 
pressione: io non vi avevo mai messo piede eppure mi pareva di esservi stato e di 
avervi dimorato varie volte. Ison solo io ero obbligato di dire a me stesso che- 
avevo altre volte viste quelle vie dirftte in ascesa e la fontana nella piazzetta a- 
destra e la chiesetta isolnta nel fondo e tuttociO che attraversando I'abitato cadeva 
sotto i miei ocelli, ma ad un certo punto cominciai a prevedere cio che alia svol- 
tata di una strada o nel fondo di un'altra vi avrei trovato: e con un senso di stm 
pefazione crescente constatai la esattezza delle mie previsioni... panoramiche. •

Escluso con tutta certezza il dubbio di esser egli stato condotto a Bellagio- 
nella sua tanciullezza e die percio la locality avesse lasciato qualche traccia sulla. 
sua retina, il Ciccotti voile indagare su questo tenomeno e ricorse... ad un’inchiesta.. 
Interrogb 112 persone d'ogni sesso, d'ogni eta, d'ogni nazione, d'ogni condizione 
sociale; 93 risposero afferniativamente.

II Ciccotti ptibblieb pareccliie delle risposte fra le quali notevole quella di un- 
professore universitario che dopo aver confermato per esperienza personale il fe- 
nomeno soggiunge:

« Ipotesi si possono fare, caro signore ed amico, nulFaltro alio stato attnule 
della scienza. Come sono iiinumerevoli i I'ramnienti di materia organizzata che 
roteano intorno al sole, da esso ricevono luce e a lui conservano, per legami nello- 
spazio invisibili e nel tempo indistruttibili, la loro ledelta quasi ligliale; cost cia- 
scuno di noi, atomo dell'universo da questo riceve luce e s'illumina ad intcrvalli 
dei ricordi e delle sensazioni raccolte nel suo pellegrinaggio senza posa in ogni- 
angolo che attraversb durante le infinite trasformazioni della sua materiality im- 
mortale. •

Oopo aver rilerito i risultati dell'inchiesta, il Ciccotti fa notare con opportuni 
esempi l litiiversalila della credenza in una preesistenza dell'anima. E la conclu-
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•sione alia quale perviene e notevole, dato che egli stesso si professa aleo con ten- 
denze materialistiche.

< Per mio conto questo solo non esito a dichiurarc: che se un giorno fosse 
svelato o comunque si diffondesse la ipotesi panteista secondo la quale il nostro 
•spirito — cioe la manifestazione superiore della materia organizzata e vitale — 
accompagna in tutte le sue trasformazioni e in tutti i suoi pellegrinaggi la materia 
•stessa, seguendola in ogni trasfigurazione, conservando nelle sue nuove forme le 
•sensazioni del suo passato, le vibrazioni tenui delle sue euergic anteriormente espli- 
•cate, se cib la scienza palesasse, io non ne sarei stupito tie ie inie coitvinzioiti 
materialistiche tie sarebbero comtuiqiie scosse. »

II Ciccotti insoinma crede in certo qual modo compatibile la fusione dei prin- 
■cipl materialistici coll' ipotesi di unit contiiiuita individual dello spirito. Questa 
fusione, egli conclude, > non sara una religione, raa una nozione sintetica dell'Uni- 
■verso, la rivelazione del mistero della vita ai viventi medesimi >.

a. b.

<i euorc.
II Cuore 6 la chiave del mondo e della vita. Non si vive in questa condi- 

-zione di miseria che per amare ed aver bisogno d altrui.
La nostra imperfezione ci espone alia sollecitudine degli altri e questa solle- 

citudine e il fine.
Nelle nostre malattie gli altri soli sono felici, gli altri soli debbono soccorrerci. 
Da questo punto di vista il Cristo e certo la chiave del mondo.

K o v a l is .

(La noati

L’uomo e tanto grande, che la sua grandezza appare anche in cio, che egli si 
conosce iniserabile. Un albero non si conosce miserabile. K vero che e una miseria 
il conoscersi tale, raa e anche una superiorita. Cos! tutte queste iniserie provano la 
•sua grandezza. Sono miserie da gran signore, iniserie da re spodesiato.

Pascal.
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MILLER E LA 6 R IT I6 A

Non e facile riassumere in poche righe le venti pagine della critica* 
argutamente spietata colla quale Cesare Vesme demolisce la perso
nality niedianica e morale di Miller. La sua ellicaeia sta in gran parte 
nello spirito francaincnte volterriano che la informa; il ridicolo 6 una 
terribile arma e il signor Vesme largamcnte se ne prevale.

Dopo aver ricordato le polemiche relative all’altra venuta di Miller 
che giustificavano la sua diflidenza, Cesare Vesme racconta per qual 
via. non ostante i suoi poco raccomundabili preccdenti, egli abbia po- 
tuto assistere a parecchie delle recenti sedute, e come, riconosciuto- 
dal Miller, sia stato traltato da lui con deferenza.

I nostri lettori gift sanno che la prima parte delle sedute col Miller 
si svolge mentre questi sta fuori del gabinetto; gli assistenti, che tal- 
volta sorpassitno la ventina, si dispongono a semicerchio davanti al 
medesimo e ij medio chiude da un lato la catena, in modo da sfiorare 
col braccio destro la tenda del gabinetto. Questa h;t diverse aperture, 
e cib per espresso dcsiderio del Miller, il quale afferma che per esse 
il lluido penetra piu lacilmente nel gabinetto.

Tutto cib, anche se ragionevole, fc o pub sembrarc estremamente 
sospetto; noi, per esempio, alia Societa di Studi Psiehici, abbiamo ere- 
duto conveniente inchiodare, col rinforzo di una striscia di legno, gli 
orli esterni delle due tende, onde lasciare una sola apertura nel mezzo. 
K veto che questo provvedimento limita molto gli slanci delle tende 
e i loro earatteristici, quanto sicuri, gonliamenti, ma in compenso ci 
permette di escludere il trucco allorche si verilicano, talvolta anche 
in luce rossa, delle fiammelle ai lati esterni del gabinetto.

Ritornando al Miller si capisce come, date le eondizioni suddette,. 
le matii del medio debbano esscre l’oggetto di amorose cure da parte-



dell’osservatore, e come per l’appunto esse formassero il centro del* 
l'osservazione attenta e perspicace del Vesme.

Ora senihra proprio accertato che di queste famose mani una, al- 
meno, non fosse sempre in evidenza, se il rev. Benezech e lo stesso 
Gabriele Delanne, all’ insistente richiamo del Vesme, dovettero final* 
mente convenirne. Miller poi, per suo conto, si sarebbe riliutato a 
qualunque tentativo di controllo direlto della mano sospetta, prete- 
stando che il suo fluido doveva essere svincolato da quello dei prc- 
senti; sembra pure che, a questo proposito, e<jli abbia eluso un tenta
tivo di contrassegnare con maniche bianche le braccia. il che fivrebbe 
reso piti facile il controllo.

Colla mano libera e servendosi presumibilmente di un bastoncino 
rientrante a foggia di cannocchiale, il Miller avrebbe simulato le appa- 
rizioni con del finissimo veto abilmente nascosto o, meglio ancora, for- 
nitogli da qualche compare nella complice semi-oscuritk, tan to pi £i che 
le apparizioni, nella priina parte delle sedute, non si staccavano mai 
dal gabinetto, erano rigide e non stringevano, come qualcuna nella 
seconda parte, le mani agli assistenti. Non ci dice pert) il Vesme se il 
Miller accennasse a muovere il corpo. come che sia, in eorrispondenza 
alle sue supposte manovre, anzi, questa concomitanza interessante sem- 
brerebbe esclusa dal suo silenzio.

Si comprenderk facilmente, che se i fenomeni della prima parte 
della seduta prestavano cosi largo fianco alia critica, quelli della se
conda, che si svolge mentre il medio 6 nel gabinetto, assoluto padrone 
de’ suoi mezzi, perdono ogni carattcre di serieta. Sarebbe sempre lo 
stesso medio, coperto dal suo velo e scortato da parecchi mannequins 
(talvolta si ebbero simultaneamente fino a quattro fantasmi o fantocci 
che dir si voglia), il quale, lacendo a fidanza colla ingenuitk degli 
assistenti, giuocherebbe loro quei tiri birboni che i nostri lettori pos- 
sono arguire dalle relazioni da noi riportate e che, mentre accen* 
dono di commozione arcana la turba dei credenti, provocano il riso 
irrefrenabile di coloro che hanno potuto penetrare l’inganno. L’ipotesi 
dei mannequins sarebbe tanto pih plausibile in quanto che, pure nel 
caso di queste apparizioni molteplici, una sola forma sarebbe dotata 
di movimenti complessi.



Anche la diversa tonalitb delle voci maschili e femminili, non 6 

tale da escludere la possibilitfi di una simulazione: il Miller potrebbe 
giungervi faeilmente alterando la sua. Cosl la pluralila del linguaggio 
delle diverse personiticazioni. dalla quale alcuni, come il Pa pus, hanno 
voluto des’umere una piova di veridicita, non 6 tale da esorbitare le 
cognizioni normali del Miller stesso. L’espulsione del medio dal gabi- 
netto al tinir della scduta, quasi contemporanea al ritrarsi deU'ultimo 
fantasmu, si pub spiegare agevolmente, data la disinvoltura del Miller. 
Un pezzo di garza e presto nascosto, tamo piii che il medio, dopo la 
violenta espulsione, ritorna ancora per qualche tempo nei pressi del 
gahinetto. dove l’ombra e piu cupa. sottracndosi cosl ad un immediato 
controllo.

II Vesme allega al suo studio critico trc illustrazioni: la prima 
riproduee un disegno del pittore L. Malteste, rappresentante una pre* 
sunta materializzazione, e da essa il Vesme trae argomento per di- 
mostrare in quanta parte concorra la fantasia del credente nella rico- 
struzione mentale del lenomeno. La seconda e quella colla quale il 
colonnello de Rochas illustrava un suo articolo sulla « Registrazione 
fotogralica •, ed e tolta dalla nostra rivista (L  e O., settembrey. vi 
posano il Miller e una signora fra i quali risalta una specie di fantoccio 
che si direbbe un doppio del medio stesso coperto da un lenzuolo, 
mentre in alto svolazza una ligura minuscola e dei visi, vari di forma 
e dimensione, lanno qua e lit capolino.

A proposito di questa fotogralia dobbiamo dire che anche ad un 
esame superliciale essa pub risultare manipolata e peggio, talche lo 
stesso de Rochas la dava piutiosto come termine di confronto che 
qual documento. E dobbiamo anche aggiungere che noi pure possediamo 
fotogralie del genere, ed anche ineno ingenue, che ci pervennero da 
nobilissima I'onte; fotogralie che, per ora almeno, ci guardiamo bene 
dal pubblicare, perche potrebbero dar luogo a una sequela di giustili- 
cate malignin'!. I.e serbiamo a quando la Societn per la jotografia del• 
I’lnvisibile  avr.'i portato qualche luce su queste incongrucnze fotogra- 
liche. die ora saremmo tentati di classificare, senz’altro, fra i trucchi. 
Crediamo perb doveroso notare che talvolta anche i fenomeni media- 
nici meglio accertati presentano di simili incoerenze, e che le fotogra-
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fie di Villa Carmen, non ostunte le perspicaci difese e la serieta delle 
testimonianze, difticilmenle potrebbero sfuggire al sospetto.

La terza illustrazione dell’articolo critico riproduce una fotografia 
che ha sorpreso e lissato il medio Chambers sulla soglia del gabinetto 
medianico, in un costume deplorevole: una lunga camicia bianca, le 
gambe completamente nude e un pettorale sul capo a guisa di faz- 
zoletto; un bel fantasma in verital Quesjta fotografia, secondo noi, 
prova piu che altro l’incoscienza del medio: il Chambers si era lasciato 
frugare ed aveva consentito a quel metodo tanto rapido quanto com- 
promettente di controllo che e la fotografia, e noi non crediamo che 
i’impudenza dei coscienti arrivi a tanla assurditi. Il Miller ha evitato 
questo pericolo; durante le sue sedute egli non ha mai voluto lasciarsi 
fotogralare.

Il Vesme trova che nella famosa seduta di controllo di cui egli fu 
relatore in un articolo della Stampa  da noi riportato testualmente a 
pag. 346 di Luce e Ombra, i dintorni del gabinetto non erano stati 
abbastanza bene visitati. Certe dimenticanze sono umane e compatibili, 
ma 6 deplorevole che esse possano dar luogo a resipiscenze di cui non 
si pub misurare il valore ne l’estensione. Il medio era stato atteso 
sulla via dai membri del comitato inquisitore, accompagnalo nella sala 
delle sedute prima ancora che altri vi avesse posto il piede, spogliato 
de’ suoi abiti e rivestito di un unico indumento nero, senza tasche ne 
lodere, apprestato dalle stesse persone del comitato, le quali non ab- 
bandonarono il loro uomo se non dopo aver I'isitato u n ’u ltim a volta 
il gabinetto ed i suoi *dintorni nulla lasciando d ’inesplorato. Sono le 
precise parole e quasi si avrebbe il diritto di esserne soddisfatti.

* *

Tale la sostanza dell’articolo degli Atina/es, redatto in lorma vi
vace e suggestiva, animato qua e 1& da gustosi e piccanti aneddoti. 
Che pensarne? A noi mancano elementi diretti di valutazione, e non 
possiamo che riferirci ad alt re testimonianze egualmente cospicue, le 
quali concludono in tutt’altro senso. Fare il critico e un brutto e noioso 
mestiere, fare il critico del critico, senza elementi propri, potrcbbe 
sembrare un'esercitazione rettorica.se non una presunzione, e r.oi



vogliamo sottrarci a questo perieolo accomciUanJoci di riassumere e 
lasriando ad altri, piu compromessi, Passunto.

In base pert) alle nostre esperienze personali possiamo oncstamente 
affermare che, se 6 vero che i tenomeni medianici presentano un laio 
ambiguo, il quale nelP interpretazione piu benevola pud assumerc il 
nome di incoscienza sonnamboliea, sincronismo ecc., non 6 men vero 
che fra questi stessi fenoyieni ve ne sono di sicuramente sinceri. 
Forse il Miller, come molti altri soggetti (e perchd non tutti -) qttalche 
volta avri simulato.

( onsciamente?
Il meecanismo psicliico e medianico eancora troppo oscuro per noi 

pcrehe ci sia dato ora di escludcrlo o affermarlo; anche il fatto che 
P inganno sia preparato di lunga mano non pud essere sempre un ele- 
mento sicuro per stabilire la responsabilita quando si e in presenza di un 
organismo anormale e patologico come quello del medio, e di altri fatt; 
ai quali Pipotesi della frode non e applicabile. Dove metteremmo noi 
l’azione postipnotica, Ie personality multiple, contradditorie, ostilir 
Dove l'idea forza che prende il nome di ossessione ed oscura talvolta 
completamente il campo della eoscienzar

La nostra e una battaglia contro Pignoto, e Pignoto pud prepa
ra rci lutte le sorprese e tutti gli agguati. Il cosi detto buonsenso non 
sempre vale a guidarci in questa lotta impari; esso, per essere coe- 
rente, dovrebbe rigettare in massima, a priori, tutti i fenomeni che 
sono l’oggctto della nostra ricerca.

Per tornare alia critica del signor Vesme, ei siamo sinceramente 
rallegrati quando sembrava che la pcrspicacia del nostro collega avesse 
trovato buone e eonlortevoli prove, non possiamo deciderci ora ad 
accettare le sue conclusion!', basate su elcmenti semplicemente nega- 
tivi; preferiamo attendere che altre piu decisive esperienze vengano. 
se verranno, a dargli ragione o torto.

In un articolo di fondo dell’ ultimo numero (15 gennaio) del Ales- 
sager, anche Leon Denis, pur ammeitendo la sincerity, secondo lui 
prettamente spiritica, di alcuni fenomeni, seonfessa altamente il Miller 
che tanto aveva contribuito ad csaltare. A noi sembra che l’anima 
ardentemente e profondamente retta del nostro illustre confratello

-  28 —
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abbia ubbidito piuttosto ad un nobilc impulso della sua natura pro- 
porzionato all’oUimismo di prima, che alle ragioni serene e pazienti 
dell’ indagatore. Comprendiamo la necessity di mettere in guardia il 
pubblico, specialmente quando, senza volerlo, si ha contribuito a trarlo 
in inganno ma, ce lo permetta il Denis, la sua indignazione come il 
suo ottimismo ricordano piuttosto l’apostolo che lo scienziato.

Percib se dobbiamo stare in guardia contro le facili illazioni otti- 
miste, troppo belle e consolanti per non essere suggestive, non possiaino 
neppure invocare la nostra ignoranza per qualilicare i fatti e le per- 
sone. Anche il gesto che sfata una celebrita pub sembrare facilmente 
eroico, e noi vorremmo guardarci da esso come dalla eccessiva cre- 
dulitb.

Se ci preme di conservare i nostri strumenti di studio, a noi incombe 
il dovere di salvare i medi, non dico dall’ indignazione del pubblico 
profano la quale pub essere giustificata dall’apparenza, ma dalla loro 
stessa natura, da quella psiche ambigua e polifonne che li lascia in 
balla a tutte le I'orze dell'invisibile, col quale noi, per le necessita della 
ricerca, concorriamo a metterli in rapporto.

Non facciamo del medio un santo o un taumaturgo, non preten- 
diamo da lui quella padronan/.a che talvolta manca a noi stessi; guar- 
diamoci dall’esaltarlo troppo per le facolta di cui spesso non ha nb 
perletta coscienza nb merito, come dal scgnalarlo al pubblico disprezzo 
se cade od e trascinato sulle vie dell’ inganno. .\essano dei grandi 
medi ha potato sfuggire alia taccia d i sintulasioite. Questa ununi* 
mita b terribile e impressionante: nasconde forse una legge di com- 
pensazione che toglie in proporzionc di quello che da, e che non ci 
lascia balenare il vero se non per trascinarci piii facilmente sulle vie 
dell'errore ?

Cost direbbero i preti, ma noi non lo crediamo; abbiamo bisogno 
di vedere, di toccare, di studiare ancora, prima di pronunciarci. ab
biamo bisogno di penetrare ancor piu addentro nel meccanismo del- 
l’errore.

A. M a r z o r a t i .
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UNA S E D U T A  6 6 L  M ED IO  M IL L E R  <■)

Traduciamo dagli Annales des sciences psichiques la seguente rela- 
zione di una seduta col Miller. E del nostro valente collega signor de 
Fremery, direttore del periodico olandese Het Toekomstig Leven e servira 
a diniostrare, piu che la nostra parola, lo stato d’animo singolare e Pat- 
mosfera di sospetto creata in parte dalla meravigliosita dei fenomeni e 
dalla mancanza di un controllo immediato e diretto.

La signora Ellen Letort ebbe l'estrema cortesia d’invitarmi a una seduta del 
Miller il 4 settembre 1908, a Parigi. Fatta la conoscenza mi venne assegnato un 
posto favorevolissimo nella camera delle sedute, ove molte persone erano gia riu- 
nite. Era una piccola camera con una porta e una lineslra, in fondo c'era la cami- 
niera, a destra il gabinetto: delle tende nere pendenti a larghe pieghe lino al 
pavimento, scorrevano per mezzo di anelli su due bacchette di ferro lunghe piu 
d'un metro, assicurate a due metri e mezzo di altezza e anche di piu, formando in 
quell'angolo della camera una camerelta dalle pareti di stoffa ncra. Addossate ai 
muri di faccia e di destra c'erano delle librerie; non v'era tavola nella camera, 
delle sedie disposte in tila davano posto ad una trentina di persone: alia mia sinistra, 
era seduta la signorina Liliam Whiting, la scrittrice americana ben conosciuta; la 
signora Letort stava alia mia destra preceduta immediatamente dal inedio. Il sig. 
Miller era dunque seduto al principio della tila, tuori del gabinetto ma vicinissimo 
ad esso. Egli si accomodo a tutto agio sulla sua sedia colie gambe un p6' stese e le 
■mini pendenti liberamentc tra esse, la sinistra dopo la destra. Quando la luce, a 
sua richiesta, fu collocata neU’apertura della porta, posta in' modo da renderla 
niolto debole, io non potevo pill distinguere se la sua destra si trovava sempre 
sotto la sua sinistra. Egli poteva averla ritirata in modo inavvertito, e, coprendola 
d'un guanto nero, avrebbe potuto agire liberamente col braccio e colla mano destra, 
invisibili stil fondo nero delle tende.

Ignoro perche questa riflessione mi si presentO al principio della seduta. Era

( i)  Per rentiers! eonlo dc iritnporlanza tli tptesto arlicoln, hisogna ricordarsi ehe il sijr. de Kremerv, 
aiilicn capiiano d 'a rti* lie ria  neU 'arniaU  ueerlam lese, e d ire tto re  del H et Toekonutig  l.eveu, un 
periodico decisam enle sp iiitista .

N*. d . R. di-yli Amtalcs.
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imbarazzante: perche qiiesto sospetto ? Perche non ero dominato da quella stessa- 
confidenza che sembrava regnare presso tutti gli altri assistenti della seduta? Ero- 
preoccupato per il rifinto di Miller di lasciarsi frugare dopo ana seduta ben riuscita? 
O la sua persona mi aveva poco simpaticamente impressionato ? O i miei sospetti 
erano risvegliati da un odore di losforo appena percepibile, che avevo creduto sen- 
tire all'entrata di Miller, malgrado i'incenso bruciato nella camera? Io non so, 
ma certamente una voce interna mi suggeriva di sorvegliare il medio piii ancora 
dei fenomeni.

E qucllo che feci per quanto mi fu possibile, ma non senza reali difiicolta, so- 
pratutto quando la signora Letort e la signorina Whiting a richiesta del Miller, 
cambiarono di posto; cosi fra lui e me venne a porsi tina signora miope che, 
per veder bene si chinava di tempo in tempo sulla sua sedia dirigendosi verso il 
medio in modo da nasconderlo, quasi completamente, alia mia vista.

Prima, un profumo di legno di sandalo ed olio di rosa si sparse nella camera; 
poi, vicinissimo al medio, elavantesi al suo banco davanti alia tenda del gabinetto 
si scorse qualche cosa che poteva essere una piccola forma nebulosa, ma anche 
(e piii facilmente, a mio crederel un pezzo di mussolina sostenuta dalla mano in- 
visibile del medio. Egli domandO in inglese: • dateci il vostro norne, se vi piace > 
— e la figura sembrO rispondere con voce rauca e bisbigliante: . Kate Field.*

La signorina Whiting tu ben commossa d’intendere subito il nome della sua 
arnica, di cui aveva parlato qualche montento prima !

— * Siete felice? • domandO.
• Si », rispose la voce bisbigliante e — pscht! — ecco la forma scomparsa dietrot?) 

la tenda del gabinetto. I sentimenti degli assistenti si tradussero in ogni specie 
di esclamazioni, ma subentrato il silenzio fummo pregati di parlare ad alta voce. Ora, 
se 6 vero che la tensione concentrata nuoce alio svilnppo dei fenomeni, e anche 
vero che quando tutti parlano ad un tempo, non si pub sentire come il medio si 
comporti. Egli sembrava seduto immobile. Di tempo in tempo, la tenda ondeggiava 
vicino a lui, quando ad un tratto qualche cosa di simile a un braccio e ad una 
mano con un drappo, si precipitO dalla tenda e si stese sopra la testa della signo
rina Whiting che alzO la faccia spaurita; ■ Come aver paura di un braccio di car- 
tone? • pensai. Ma di nuovo ebbi vergogna del miei sospetti; poiche poteva ben 
essere un braccio materializzalo!

Paragonai qucsti fenomeni a quelli che avevo osservato a La Have, e proprio 
il vantaggio non era dalla loro parte, sopratutto quando intesi il sig. Miller far 
di tutto per richiamar I'attenzione su quel braccio rigido e misterioso. « Ahime ! 
pensai — non mi sembra perfettamente sicnro di questo fenomeno. • E quando il 
braccio fu scomparso, dopo una pausa abbastanza lunga, e rimpiazzato da una 
forma che si elevava vicino a lui, alta quanto poteva esserlo il suo braccio destro 
teso, il sig. Miller guardd, interessato quanto il resto degli assistenti, lacendo 
delle domande e dei rimarchi.

In una parola egli era cosi poco estenuato quanto io stesso. Questa figura do- 
veva rappresentare: ‘ Harriet Beecher-Stowe *, l'illustre autrice di Uncle Tom's 
Cabin. Colla stessa voce rauca e bisbigliante colla quale « Kate Field • si era
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prima presentatn, questa forma, che aveva I'aria di un pezzo di mussolina tenuto 
sospeso, indirizzo un discorseuo alia signorina Whiting. Mentre essa parlava, il 
medio si chinava in avanti per meglio intendere.... o per farlo parlar meglio ? mi 
domandai. Finito il discorso con un • God bt*ss you > ripetuto tre volte, tosto il 
signor Miller si volse alia sua vicina dicendo: « Era magnifico, ntvvero? » Essa 
si alfretto ad esprimere la sua soddisfazione, dichiarando die la signora Beecher 
Stowe le aveva detto le stesse parole quando era viva. La signora Letort tradu- 
ceva ciO che era detto in inglese e quando i discorsi furono finiti, Miller diede il 
permesso d'ispezionare il gabinetto alia luce d'un fiammitero per vedere se non vi 
si trovasse qualcuno o qualche cosa: io non avevo voglia di approfittare di questo 
invito. Quando l'esame lu fatto in modo soddisfacente il signor Miller dice risoluto: 
• Entro nel gabinetto >, e vi entro trascinando con se la sua sedia.

Allora tlitti tacqucro: si aspettavano grandi cose. Ma la voce bisbigliante or- 
dinava tosto: • Hisogna parlare •, ed ecco la camera nuovainente piena di rumori.

Si supponeva il medio in trance, cosi io pensai che i fenomeni presenterebbero 
tutt'altro carattere, ma al principio non iu cosi. Un corpo in forma di pnlla, della 
dimensione di un popone ben sviluppato, venne spinto fuori dall'apertura delle tendc. 
IV si disfinguevano delle pieghe: un pezzo di mussolina conglobata si presente- 

-rebbe in tal modo. La palla si muoveva dall'alto al basso un po' a destra e a si
nistra, ma trascinando sempre un lembo di tenda. Quando la palla fu lanciata in 
avanti la tenda si spinse in fuori. Io prevedevo gia cio che accadrebbe; la palla 
si poserebbe sill suolo e se ne sviluppercbbe una forma. Ora cid successe esatta- 
niente; era come se il pezzo di mussolina fosse stato preso per un lembo, alzato 
e spiegato a piccole scosse. La ligura cosi formata si chiamava signora « Le Sage », 
come essa stessa ebbe la gentilezza di dirci. Scomparve dietro la tenda dopo aver 
pronunciato qualche parola con voce bisbigliante, come quella dei suoi prede
cessor!.

Dopo qualche tempo le tende furono aperte e si avanzb una forma che si 
cliiamo • Li I}- Robberts •, figlia di Jonathan Robberts, che lancib il primo giornale 
spiritista in America : Mind and Matter. Avanzandosi, essa trascino con se le tende 
■come se le avesse strette colle mani a destra e a sinistra, contro il suo corpo. 
Allorche si fu ritirata lino al gabinetto essa stese le mani dicendo: • Possono ve- 
dermi tutti? Vedete voi le mie mani e le mie braccia? » Poi la forma si ritirb die
tro le tende in modo da non essere piu visibile che per la loro apertura. Si abbasso 
di piii in piu dicendo, sempre in inglese: < Buona sera, buona sera •, fino al mo- 
inento in cui la sua testa tocco il pavimento e scomparve dietro le tendc.

Questa sedicente smaterializzazione fece un' impressione enorme sugli assi- 
•slenti, che la manifestarono con esclamazioni d'ogni sorta. In me nondinieno, que
sta impressione fu turbata dal fatto che all'ultimo momcnto intesi spostare nel ga
binetto la sedia che striscib sul pavimento di legno, e mi venne il pensiero che 
questa disgrazia era comprensibilissima, poiche il medio, per • smaterializzarsi - 
•aveva dovuto distendersi quanto era lungo in uno spazio troppo ristretto. Forse 
era molto male da parte mia pensare ad una simile possibilitii, ma I'iden mi avc-va 
.preso senza che io potessi scacciarla.
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La figura seguente sembrava coperta di color luminoso, sparso di maccliie, 
poiche l'assieme era molto macchiato e non rassoinigliava per nulla a cio die si po- 
irebbe chiamare ana vesle di colure fostorescente. Anch'essa si presento colla 
stessa voce dei suoi camerati, noininandosi: • Giuseppina Case • e si qualities 
come uno dei collaborator! ordinarl del medio, ci6 che io credetti subito. Essa ci 
pregO di formare la catena, dopo di die usci dal gabinetto. Tutti obbedirono tosto. 
ed essendosi messa al riparo di toccamenti importuni, Giuseppina Case si avanzo. 
Avevu un'aria molto maschile, e non tardo ad attirare 1'attcnzione su questo par- 
ticolare dicendo: « vedete che io sono molto piii grande del medio, com non posso 
essere il medio stesso ■.

Questa conclusione, devo dirlo, mi sembru audace: io avrei attribuito a Miller 
un'uguale statura se egli si fosse stirato e avesse camminato sulla punta dei piedi. 
Dopo essersi mostrata — ben inteso a distanza e nel chiaroscuro — Giuseppina 
rientro nel gabinetto.

Come contrasto, una piccola pupattola fu spinta dietro la sedia della signorina 
Whiting. Del resto in quell'angolo, io avevo gia inteso qualche leggero rumore; 
ora una piccola forma si niostrb ad un tratto presso la tenda. Essa si muoveva 
sempre vicinissima al gabinetto, colla testa nera coperta da una calotta bianca, 
vestita di un abito fluttuante. Un lembo di questo, che sembrava dipinto di ma
teria luminosa, come la calotta, era nascosto sotto I'estremitd inferiore della 
tenda e vi restd sempre malgrado i movimenti della pupattola. CiO mi parve 
molto sospetto I Una mano non poteva essersi introdotta nella pupattola 5

Essa bisbigliava sempre : < Mamma, mamma, mamma... ».
Io non potei trattenermi dal far notare alia signora Letort: « Hero la piccina 

mi pare un po' troppo giovane per parlare! »
« E la prima parola che i bambini imparano •, mi rispose.
La pupattola colla sua faccia di negra che sembrava una palla di caoutchouc 

gonhata, si agitf^aucora per poco davanti alia tenda, poi scomparve.
Ma il suo compito non era ancora finito. Qualche tempo dopo essa tece la sua 

entrata suite braccia di sua madre, una forma tutta velata, che si qualifico: « Ma
ria Leman », una negra del Kansas. Chiss.'i ?

Allorchc questa forma fu scomparsa segui una lunga pausa. Quando la con- 
veesazione Ianguiva, la voce rauca comandava dall'interno del gabinetto: « Uisogna 
parlare! • Allora il mormorio non si faceva altendere. La pausa piu lunga si spiega 
colla seguente rappresentazionc: tre figure, tutte velate, l'una a fianco dell'altra 
nel gabinetto si mostrarono per alcuni istanti soltanto, dietro le tende seminperte, 
presentandosi al pubblico stupito come « le tre sorelle Fox •.

Esse si fecero vedere durante un tempo si breve che sembrava giuocassero a 
nascondersi, e la signorina Whiting non gittnse a contare oltre il due, con grande 
disdetta di qualcuno dietro le tende del gabinetto, che assicurava con voce rauca 
« sommessa che « le tre sorelle Fox ■ si erano niostrate sicuramcnte.

Quel qualcuno di cui si i  parlato veniva di tempo in tempo a presentarsi come 
* Betzy », la donna nera, controllo del medio. Essa aveva falto aumentare di poco 
Ja luce; il suo viso era nero, portava una calotta bianca ed era vestita di una zi-
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marra di mussolina. .Von si vedeva it bianco dei suoi occhi. Sotto il memo si di- 
stingueva una mass.t nera complicata; le mani restavano accuratamente coperte 
dalle maniche ed avanzandosi, trascinava con se le tende che stringeva contro r 
lianchi. Essa parlO colla stessa voce che sembrava decisamente comune a tutte 
queste sedicenti • materializzazioni •, ed ingenuamente tentO di pronunciare qualche 
parola in francese.

In line la signorina Whiting fu autorizzata ad accarezzarle la guancia.
Dopo • Betsy •, apparve il secondo controllo del medio, il « D.r Benton •. Co 

stui parlo con voce bassa, da ralfreddore, restando in piedi davanti alia tenda del- 
gabinetto e dtscutendo con qualcuno degli assistenti. La tradnzione di ciO che egli 
piceva causo qualche conlttsione, c bruscamente terminO il discorso ritirandosi 
dentro il gabinetto.

Hoi, • Ann Lee • , la fondatrice della setta dei « Shakers » in America, si pre- 
sentO e linalmente fu sostituita da • Betsy • che questa volta aveva coperto il suo- 
riso d un velo. Colla sna voce rauca essa invito la society a cantare una canzone 
alia quale si uni con un falsetto maschile molto tnarcato!

Terminato il canto,'essa si ritirO nel gabinetto.
Immediatamenie il signor Miller ne usci a rneta, stirando il braccio sinistro 

come sc si fosse svegliato e sbadigliando in modo evidenle. Lentamente egli lece 
qualche passo, si stropiccio gli occhi, sbadiglio ancora una volta e chiese: « E 
stata una buona seduta? •

l ‘n coro di voci in diverse lingue risuonO tanto energicamente, che nessuno si 
accorse che la mia inancava. Sentii di nuovo qiieH'odore di fosforo e cio mi turbo. 
Con una parola di ringraziainemo alia signora Letort, mi congedai e mi ecclissai 
al piii presto per dirigermi verso l'albergo e tentar di dimenticare, durante il mio- 
sonno, tutti i pensieri che mi assediavano.

Sono scorsi due giorni dalla seduta del 4 settembre, e rileggendo le mie note 
mi domando: farO bene a pubblicarle ? Io non posso lanciare un'accusa tormale di- 
frode; siate sicuri che in questo caso avrei tosto parlato al momento stesso della 
seduta! Non ho che dei dubbi gravissimi; mi e permesso di pubblicarli ?

Ho il diritto di gettare 1'obbrobrio sul nome di qualcuno senza prove definitive?
Se le esperienze di Miller si limitassero a un centro ristretto e particolare io 

non ne parlerei qui. darei soltanto il mio avviso ad uno degli assistenti per avver- 
tirlo e costringerlo ad osservare pin esattamente e a controllare pill severamente.

Ma le sedule con Miller hanno nn'eco, non solo nei giornali di spiritismo, ma 
anche fuori. Un articolo su 1 ui e apparso nel Monde Illn&trt con una grande in- 
cisione ove Miller era rappresentato, seduto fuori del gabinetto, con uno degli as
sistenti di fronte a lui; fra essi, un fantasma fluttuante nell'aria. Se dal suo canto 
la stampa quotidiana presema i sedicenti fenomeni di materializzazione del medio 
Miller come veri e indiscutibili, da parte mia credo mio dovere dichiarar franca- 
mente che io dubito molto dell'antenticita di quelli ai quali ho assistito, e per le 
segttcnti ragioni:
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1. ° Nulla di cio che ho vislo non potrebbe essere riprodotto da tin ahile pre- 
stigiatore. Se io potessi avere un pubblico credente della mia medianita, mi sen- 
tirei capace di prcscntare gli stessi ftnomeni. Naturalmente ci<> non prova che 
Miller abbia trnccato, ma qtiando la possibility di esercitare i trucchi si presenta 
cosi spesso come lo dimostra il mio racconto, non vi e ragione per iiccettare I'o- 
rigine medianica dei fenomeni descritti. Allora e mol to piit ragionevole riconoscere 
che si ebbe a che tare con un prestigiatore.

2. ® Mi sembro molto strano che Miller, finclie era seduto Ittori del g.ibinetto. 
non desse alcttn segno di esaurimento pei fenomeni, mentre lo si considerara come 
in trance — cioe senza conoscenza e dormente — appena entrava nel gabinetto. 
Nessuno se ne convinse, ma tutti lurono pregali di accettarlo. II modo con cui. 
finita la rappresentazione, egli si sveglio dall.t sua sedicente trance, mi sembro si 
poco naturale che io credo pur sempre al suo stato normale.

3. ® L’odore di fosforo, avvertito piu volte in sua presenza, mi diede a pen- 
sare. Sarebbe nondimeno possibile che un fiammifero strofinato per fare la luce ne 
fosse la causa. Xondimeno ionon vidi bruciare fiammiferi all'entrata di Miller; vidi 
ciO solo alia fine della seduta.

4. ® Perche time quelle forme femminili sedicenti materializzate parlavano 
colla stessa voce rauca della piccola pupattola?

5 ® Perche tutte quelle forme erano basse e grosse come il medio, eccezion 
fatta di « Gittseppina > che del resto non tardb a cliiainare I'attenzione su questo 
fatto ?

6. ® La pretesa nascita di ttna forma materializzata rivelava chiaramente un 
carattere artificiale; la palla non aveva contorni nebulosi, ma lasciava scorgere 
delle pieghe. Essa non percorreva liberamente tutta la cttmera, come vidi fare alle 
sedute di La Haye, ma restava sempre vicina alle tende.

7. ® La pretesa materializzazione di « Lily Robberts ■ poteva essere facilmente 
simulata dal medio stesso: chinandosi lentamcnte dietro le tende semiaperte lino 
a sostenersi colie mani sill pavimento, poi stendcndosi in tutta la propria lunghezza 
si otterrebbe assolutamente iigtiale effetto. La sedia che si spostb ne e tin testi- 
inonio ben traditore.

8. ® Il colmo di tutto cib 6 che « Betsy • cantava. Come! questa donna nera 
materializzata (?) non pub parlare che con voce rauca e bisbigliante e poi canta 
molte arie con parole bene articolate? La lingua parlata richiede pure ttna modu- 
la^one di un regislro di voce ben pill semplice del canto! E no^iimeno ecco 
• Betsy . che canta in falsetto maschile pronttnciatissimo al quale tenta di met- 
tere la sordina per non sopraffare il canto flehile degli assistenti. Questa canzone 
di Betsy mise fine ai mici dttbbi; io so ora cost! hisogna vedere in .Miller: tin pe- 
ricolo per Io spiritismo.

Poiche un ttomo come lui e tin pericolo positivo per il nostro movimcnlo spi- 
ritista. Egli ha attratto I'attenzione su di se, £ pressato da ofTerte e proposte, ma 
senza dttbbio i miei sospetti saranno un giorno confermati, e lo spiritismo sara an- 
corn pietra di scandalo. Per cib io non esito a rendc-re pttbblica la mia opinione: 
quantiinque non possa provare di essere stato ingannato, posso esser certo che
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quanto ho osscrvato la sera del 4 seitctnbre ha tanto rapporto collo spiritismo quanto 
ne ha un falso monetario colla Banca.

Forse mi si domandera: Ma come qualilicare i fenomeni gia riferiti dal no
stro giornale? Allora Miller(l) era stato totalmente spogliato e rivestito di induntenti 
neri, ma vi era un compare nellu sala: il signor Klt-har. Sembrava che io avessi 
gia presentilo la parte che egli esercitava torse in quell'occasione, poiche ponevo 
in una nota quest a domanda: « Dove si trovava allora il signor Klebur e chi io sor- 
vegliava? • Ora, nel fascicolo 14-15 degli Atmales, si trova il verbale di una seduia 
nella quale si e pur rivestito tutto il medio di nero. Se vi fosse qui un compare io 
Io ignoro, ma la rappresentazione si e svolta interamente conforme alia ntia, e 
Miller ha senza dttbbio trovato il mezzo di procurarsi le mttnizioni necessarie, di 
mttssolina, ecc.

Xon vi e che una considerazione che mi turba: quale e il movente del suo 
agire? Xon puo essere il danaro, perche non si fa pagare. Allora una vanita nia- 
lintesa Io spingerebbe ad una tale soperchieria immorale? • Betsy • parla di lui 
come del « piu gran medio a materializzazioni del mondo •, e Miller, ordinaria- 
rnente, non ama i conlronti cogli altri medii, preferendo essere ritenuto superiore 
a loro. Kgli non sarebbe il primo che si lasci trasportare dalla vanita a sostenere 
una cinica parte.

O forse darebbc queste rappresentazioni per una specie di « sport », per vedere 
fin dove si possano condurre gli spiritisti ingenui e credenti ? Non domandando- 
denaro egli si mantiene fttori della legge; e, circondandosi di un gruppo di credenti 
istruiti da « Betsy • egli si sente in sicurezza. Ma tutto viene alia sttperficie del- 
l’acqua: che essa finalmente si turbi! Quanto a me vorrei che fosse al piu presto 
possibile.

H. X. Dk FafejiuRv.

f t)  ifella sua prim a vcim ta. II

II v e r  c h e  h a  facc la  d l m e n z o in a .

Sempre a quel ver, e’ha laccia di mcnzognu 
Dee l’uom chiuder le labbra quant’ei puotc 
Perb che senza col pa fa vergogna.

Dante .



ei€> CHE NGN SI SPIEGA
NEI PENGMENI DEL MILLER

Sullo scottante argomento abbi.tmo volmo interpellare il dott. Dusart, colto e 
provetto spiritism, il quale ha potato assistere a nove sedate col Miller, quasi sem- 
pre in favorevoli condizioni di controllo, ed ccco la sun risposta :

St. A mniid.Les-F.anx, le 20 octobre 1908.

Caro signor Marzoraii,

Yoi mi domandate ci6 che io pensi delle critiche esposte dal si
gnor De Vesme sei mesi oltre i I'atti e dopo aver lirmato, come con- 
trollore, il verbale della seduta di controllo del 25 giugno che termi- 
nava colie seguenti parole: « Bisogna dunque ainmettere, o non vi 
sarebbe piii umana certezza, che Miller, nella seduta da lui data presso • 
la signora Noeggerath, non aveva a sua disposizione nessun apparccchm, 
assolutamente nessuno, per produrre i I'enomeni che, durante Io spazio- 
di due ore hanno meravigliato e sconcertato l’assemblea». In conse- 
guenza. essi (i controllori) si dichiaravano felici di affermare che « nulla- 
avevano constatato che potesse toccare la sincerity del m edio».

Ci6 che io posso dime & che il sig. De Vesme non ha segnalato- 
allora alcun fatto, e che, sei mesi dopo egli non presenta che delle 
ipotesi e delle supposizioni. Anzi, in questa stessa seduta del 25 giu
gno, il sig. Vesme, tillorchfc il fantasma Lily Roberts si e presentato 
ha detto: « Vedo bene la sua piccola tnano •. Ora si sa che Ie niani- 
del Miller sono grossissime. Ci6 nondimeno, su dei semplici sospetti, 
il sig- De Vesme si crede in diritlo di attaccare 1’onorabiliUt del medio 
e di affermare che egli 6 un illusionista.

Io non so se in qualche seduta il Miller, come mold altri medi, 
abbia avuto la grave col pa di truccare: ci6 sarebbe tanto piu imper-
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doiiiibilf in quanto cgli e dotato di lacolth polenii e incontestablli. Cib 
che io posso allermare e che finora nessnna prova e stata portata 
coniro di Itii.

Non parlerb dellc sedute in cui io non ero abbastanza ben collo- 
cato per osservare .sicuramente; nia in sei sedute su nove ho oeeupato 
il primo posto vicino al gabinetto e. pur lamentando vivamente che 
P illuminazioue fosse spesso molto debole e che il medio non tenessc 
.sempre le sue mani in evidenza. ecco le ragioni per le quali io mi 
credo autorizzato a dichiararc che i fenomeni da me osservati erano 
sinceri. quantunque degli scettici. abbastanza creduli per allermare la 
frode su dei semplici sospelti. abbiano trovato che io non fossi abba- 
stanza difficile. Mi appcllo al giudizio dei vostri lettori.

l.° Il 24 luglio 1900 io giunsi a Parigi due ore prima della sedula; 
ero assolutamente ignoto al medio, al quale non fui presentato che 
dopo laseduta.

Durante la prima parte di questa il medio era nel suo stato nor- 
malc e parlava con Delanne, quando un fantasma si presentb e diede 
il nome e il coxnome di mio padre, niorto da piu di sessant' anni. II 
fantasma seguente diede il nome e il cognoine di mia rnadre morta 
da trentadue anni; eecezionalmente le voci erano naturali e non bisbi- 
gliate. come generalmente accade nella prima parte della seduta. Io 
posso allermare che nessuno. a Parigi, conosceva questi cognomi.

La voce del gabinetto attribuita a Hetz\- annunzib in seguito la 
prcsenza di uno spirito chiamato Antonio  che alTermava di essere un 
mio zio, militare, ucciso da un colpo di fucile. Io dovetti cercare nei 
miei piit lontani ricordi, per sovvenirmi che un prozio di questo nome 
era stato ucciso alia battaglia di Marengo nel 1800. I'inalmente Betzv 
annunzib che uno dei miei amici si era presentato: portava nelle sue 
mttni un orologio ed affermava che io sapevo cosa volessc signilicare 
con eif>. Kisposi che doveva essere un amico. mot to recentemente: la 
nostra amicizia era durata senza nubi cinquantacinque anni e di lui 
portavo P orologio nel mio taschino. Tre colpi picchiati nel gabinetto 
confermavano, volta a volta, le mie asserzioni; il medio era sempre 
<fuori.

Si sa che un soggetto, nel/o stato d i trance o di sonnanitni/isnio,
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agente dotato di forte volonta pub imporre il proprio a un soggetto 
col quale b stato messo prima in comunicazione. Xessuna di queste 
condizioni esisteva nel caso presente, io domando che gli scettici vo- 
gliano spiegare i fatti surriferiti. Nessuno l' ha tentato: essi amano 
meglio ignorare ci6 che li imbarazza.

2. ° In questa stessa seduta e in molte altre, cinque I'antasmi si pte- 
sentarono in una volla nel gabinetto. Essi portavano dci diademi lu- 
minosi, davano il loro nome e si muovevano in modo indipendcnte. 
In una di queste sedut’e un fantasma, sforzandosi di aprire eompleta- 
mente la tenda vicino alia quale ero seduto, io alzai la mano per 
aiutarlo ed incontrai la sua piccola mano tinissima e vivente.

Il medio essendo stato svestito e il gabinetto visitato per la se- 
conda volta prima che egli vi entrasse, si domanda donde veniva tutto 
il materiale necessario per formate cinque fantasmi e quali erano i 
mezzi che davano loro il movimento e la parola.

3. ° In questa seduta ed in altre ancora, Carrie West e Ellie Dean 
uscirono dal gabinetto, ora nello stesso tempo, ora l’una dopo l’altra, e 
si avanzarono, nettamente separate, aprendo e chiudendo le braccia e 
domandando se si vedevano bene.

4. ° Presso il sig. Gaston Mdry il medio fu svestito alia presenza 
del sig. Mbry stesso, dei dottori Moulin, Pechinet e di me; il gabi
netto visitato, prima, durante e dopo la seduta. 11 medio si assise presso 
di me; parlammo delle sue corse della giornata e delle perdite che 
aveva subito per la eatastrofe di San Francisco. Nondimeno si presen- 
tarono dei fantasmi ed egli s’ interrompeva per domandar loro chi 
fossero.

L’un d’essi diede il nome di Carlotta Chazarin; cssa chiamb suo 
padre che venne ad abbraeciarla e, lo ripeto, il medio era seduto vi
cino a me.

5. ° In questa stessa seduta il medio (non era ancora in trance) 
usci dal gabinetto dando la mano a un fantasma che era Betzy. Venne 
lor chiesto di separarsi: il medio lascib la mano di Betzy e si avanzb 
verso il dott. Moutin, seduto alia sinistra del gabinetto; Betzy cannnind 
verso la destra, ove si trovava il sig. Mery c io stesso; si avvicinb-
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fino a toccarci, lasciando fra essa e il medio uno spazio perfettamente 
libero.

6. ° Un po' piu tardi due fantasmi si formarono successivamente 
davanti al gabinetto, lasciando fra essi e questo uno spazio libero di 
•pill che un metro, attraverso il quale sarebbe stato impossibile a un es- 
sere qualunque di insinuarsi per simulare un fantasma, senza farsi 
scorgere dal dott Moutin, dal sig. Mery o da me.

Si sa che in questo caso una massa del volume di una tesla 
lluttua neU’aria. oscillando ripetutamente da un lato all’altro del 
gabinetto, davanti alle tende, dalle quali £" indipendente, come il 
signor L. Denis e il dott. Encausse l’hanno constatato. Essa discende 
in seguito sul pavimenlo, ai piedi degli assistenti. e si sviluppa lino 
a format e un lantasma. Questa massa rassomiglia talvolta a una stoffa 
leggera stretta 9 pugno; ma piu spesso e una nube vaporosa che mo- 
difica la sua forma, sempre lluttuando, facendosi piu grande ed opaca, 
rassomigliante a un vapore il cui bollore persista, fino alia lormazione 
del fantasma, e le vesti si disegnano gradatamente attraverso questi 
llotti di vapore sempre in movimento. Ecco cib che io affermo di aver 
ben osservato in due casi.

7. ° Prcsso la signora David, al principio della seduta, il medio era 
assiso fu o r i  del gabinetto, al fianco del sig. Delanne, al quale laseio 
la parola:

Allora una specie di nuvola comparve all'estremita superiore del gabinetto, dal 
lato opposto a quello ove eravamo seduti, il medio ed io. Miller mi domando:
« Vedete bene quel la forma5 » Gli risposi che la distinguevo male. Allora mi disse: 
•* Alzatevi per veder meglio. » Lo leci, e nello stesso tempo si alzO egli pure e si 
tenne immobile al niio fianco.

K in questa condizione che io vidi una specie di nebbia di un grigio azzurro- 
gnolo, ancor poco condensata, discendere lentamente davanti ai miei occhi, oscil
lando, (incite tocc6 il paviniento.

Essa si sviluppb in seguito diede il nome di lionne Mnman (M. 
Xoeggerath), ci parlb con vocc che i suoi amici rieonobbero e scom- 
parve ai nostri piedi diminuendo a poco a poco di statura e parlando 
sempre, linche la testa sola rimnsta sul pavimento, disse un ultimo 
« buona sera » e seomparve. Il medio era sempre vicino al signor De-



41

lanne e noi domandiamo come il Miller abbia potuto produrre in noi 
una tale illusione, poichfe il signor De Vesme pretende che egli sia un 
illusionista.

S.° Io porrb la stessa questione a proposito del piccolissimo e 
vivacissimo fantasma, conosciuto col nome L ulu  Adam s, che dopo 
diverse evoluzioni saltb sulle ginocchia della signora Noeggerath e 
l’accarezzb. Poi discese, si collocb davanti al gabinetto e disse: « Ora 
Huttuo! » nello stesso tempo si alzf> a piii di due metri, sempre chiac- 
chierando, e nulla era piit facile che seguire la sua voce a misura che 
si alzava. Ridiscese ad un tratto esclamando « OufT»; spiegO le sue 
vesti poi, finalmente, rientri) ridendo nel gabinetto.

Eravamo piit di trenta, fra cui i signori Leon Denis e Papus, a os- 
servare il fatto.

9. ° Presso la signora David, davanti a quattordici persone, si pre- 
sentarono successivaniente due fantasmi, coperti entrambi di vesti lu- 
minosissime, di una luce viva di un bianco azzurrognolo. L’un d’cssi, 
avendo dato il nome di Giovanna d’Arco, ci pcrmise di palpate il gran 
velo luminoso, con cui aveva copcrto una bambina dalla testa ai piedi.

Quantunque la superficie delle vesti fosse enorme e il loro splen- 
dore vivissimo, io posso affermare che non spandevano il piit debole 
odore di fosforo,

10. ° Uno dei fantasmi che si presentd pill frequentemente durante 
le sedute, fu quello che prese il nome di Lily Roberts. Era un'alta gio- 
vinetta dalle braccia e dalle niani elegantissime che agitava in tutti i 
sensi, domandando se la si vedeva bene.

Una sera, presso la signora Noeggerath, essa usci dal gabinetto, 
passb le sue dita nei miei capelli, poi, volgendo il dorso della sua mano 
nella direzione del mio viso, lo percorse con essa dali’altoal basso, la 
fermb contro le mie labbra e mi accarczzO la barba. Essa si dircssc in 
seguito verso gli assistenti ed era si bella c si ben formata, che molti si 
alzarono, domandando di essere toccali e prodneendo un turbamento 
chela colpi, facendola retrocederc verso il gabinetto. Ma prima di rien- 
trarvi, si rivolse verso di me, mi circondb il viso colie mani ben vi- 
venti e tiepide e mi bacib sulla fronte. In questo movirnento ho potuto 
distinguere perfettamente l’ovale della sua laccia e la forma del suo 
nnso leggermente aquilino.
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Xella seJuta di controllo del 25 giugno, la stessa Lily Roberts ft-ce 
toccarc il suo petto nudo a Leon Denis, C. Mantin e G. Delanne die  
atfermarono di aver constatato tin seno femminile.

1 1 .° Avrei ancora molti altri fa l t i  da segnalare, ma cii> darebhe a 
questa lettera dclle proporzioni eccessive. Potrci parlare di Betzy, 
ehe il sig. Mery ed io abbiamo potato vedere a pocbi centimetri di 
distanza in luce suHiciente, o del dott. Benton, alto sottile, dal viso 
circondato da una barba nera, die io vidi uscire lentamente, tutto for- 
niato, dal pavimento davanti al gabinetio. le cui tende sccndevano ri- 
gide lino a terra, Iintrambi uscirono una volta dal gabinetto e furono 
visibilissimi contemporaneamente.

Terniinerb dicendo cib die penso della strana ipotesi sulla quale 
il sig. De Vesme insiste eon particolare persistenza. Secondo lui, il 
medio avrebbe potuto scrvirsi della sua niano destra, passata dietro la 
tenda, per agitare all’apertura di essa del velo-illusione che, nella se- 
mioscurita avrebbe potuto essere preso per dei fantasmi.

II sig. de Vesme aveva gift presentato questa ipotesi due anni fa 
ed ecco come Delanne gli aveva risposto nel numero di ottobre l‘J0f> 
della Revue Scientijique el Morale tin Spiritism e:

11 sig. De Vesme parla come di cosa conosciuiissima di una frodc che diversi 
niedi avrebbero usato, per si mn la re col braccio destro delle apparizioni nel gabi
netto, pur restando nel circolo. Io confesso che tnalgrado vent'anni di studi su 
questo soggetto, e la prima volta che sento parlare di una tale soperchieria e, a mia 
conoscenza almcno, nessun medio celebre ■- stato segnalato per aver usato di si
mile stratagemma speciale. Ksaminiamo se questa ipotesi pub essere sostenuta.

Io mi domando come il medio seduto al niio fianco, e che conservb durante 
questo tempo una quasi completa immobility, poiclie egli non si alzo mai ne mai 
lo vidi chinarsi verso il gabinetto, avrebbe potato produrre quesii effetti. Senza 
dubbio la luce era troppo debole perclib mi fosse petniesso di sorvegliare la sua 
mano destra con certezza, ma per simulare le apparizioni fra le tende, sarebbe 
occorso praticare una serie di manovre ben diflicili a mettersi in opera a mia in- 
suputa. Xon bisogna dimenticare (he una stoffa bianca sarebbe stata distinta molto 
bene anclte dalle persone situate in laccia al gabinetto, dall'altro lato della camera, 
come io me ne sono assicurato mettendo un fazzoletto bianco sulle mie ginocchia. 
I’ercio se Miller avesse tolto dalle sue tasche o dal suo petto, degli involti di mus- 
solina, questi sarebbero stali visibili, a meno di supporli tanto piccoli da poter es
sere dissimulali nella sua mano, supposizione poco probabile, dato il volume delle 
apparizioni; oppure, avvolti in stoffa nera, avrebbero potuto essere dissinmlati 
alia vista; ma sarebbe occorso svolgerli dietro le tende, far scoinparire gli invo- 
lucri, tutte cose diliicilissime ad eseguirsi con una sol mano.
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E poi, in certi casi, erano delle vere forme quelle che si rendevano visibili. 
Qnalcuna si avanzava trascinando le tende dai lati, come se due mani le tenessero, 
mentre il medio restava immobile e seduto; chi avrebbe prodotto artificialmente 
questa progressione ? Per dare un rilievo ad un corpo occorre che la stoffa bianca 
sia sostenuta da una carcassa qualunque; donde 1’avrebbc tratta il medio e come 
avrebbe egli potuto montare questo mannequin nel gabinetto con una sola manot 
senza muoversi e neH'oscuritft ? Tutto cid ci sembra bene azzardato come supposi- 
zione, tanto piti che e necessario complicare ancora le nostre ipotesi coll’intervento 
di un bastone munito di un uncino, per far comprendere come, il medio essendo 
seduto, dei biancori si possano mostrare al disopra delle tende. Si pu6 immaginare 
una specie di canna da pescatore le cui parti rientrino le une nelle altre quando 
si pensi alia quasi impossibility che vi sarebbe di adattare un mannequin all'estre- 
mita di una canna, dietro una tenda, con una sola mano e senza fare movimenti 
apparenti? Come svolgere questa canna e darle la lunghezza voluta? Durante 
questa operazione che ne sarebbe del mannequin? Se e per terra, come ritro- 
varlo? In fine sarebbe stato necessario che il medio avesse fatto rientrare tutto 
il suo apparecchio su se stesso prima della seconda parte, poiche egli domandava 
sempre che si visitasse il gabinetto prima di entrarvi.

Tutto cib k senza replica, e il signor De Vesme non tenta neppure 
di rispondervi ripresentando ora la stessa ipotesi, invero troppo me- 
ravigliosa.

Coine, quest’anno, il dott. Chazarin avrebbe egli creduto di toccare 
la guancia veramente viva di sua figlia, s’egli si fosse trovato in pre- 
senza di un pacco di stoffa? E la formazione di Bonne Mamau, mentre 
il medio era fuori a lato di Dclanne? Del resto, ecco un caso ben 
probante: nella seduta del 15giugno 190K, il primo fantasma essendosi 
presentato mentre il medio era seduto vicino a me, un medico che fa 
parte di una societk della quale il signor De Vesme e segretario, si 
alzb bruscamente e domandb al medio di dargli le sue mani. Il medio 
si alzb e tese due mani che furono prcsc con forza. Questa volta la 
mano destra non era piu nascosta e se essa avesse tenuto il fantasma, 
questo avrebbe dovuto afflosciarsi sul pavimento. Nondimeno noi ab- 
biamo visto il fantasma mantenersi ritto, sforzandosi di dare il suo 
nome, e persistere cosi durante parecchi secondi, prima di ritirarsi 
tranquillamente.

Questa volta la mano destra era, meglio che vista, poichb era te- 
nuta da uno scettico il quale, malgrado cii>, ha affermato che Miller e 
un illusionista!
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II resto della seduta, dopo questo intervento cosi brusco, fu quasi 
nullo. Allorchfc venne tolta e il Dottore in qucstione si fu ritirato, noi 
eravamo tutti in piedi, il medio si trovava in mezzo a noi che prendeva 
aceordi per un'altra seduta, allorchfe ad un tratto Betzv uscl dal ga- 
binetto, si presentb davanti a tutti noi dicendo il suo « Do you see m e?». 
poi rientrb.

Vi sembra abbastanza concludente? Voi vedreie che lo si passerit 
sotto silenzio, come tutti i latti dimostrativi che imbarazzano troppo.

Io potrei citare ancora altri fenomeni, che ncssun trucco potrebbe 
spiegare, ma devo limitarmi perche questa lettera e gih molto lunga. 
Mi nuguro che i vostri lettori vi trovino dellc prove sufficienti per sta- 
bilire la realtit delle notevoli facolt& del medio e della sua sincerita e 
mi perdonino il disordine di un lavoro troppo affrettato.

Dott. Dusart.

Uaa atlda di lo  e e e  lire. * II

II « Mercure de France > pubblica col titolo « Oli uomini e le idee » una serie di 
opuscoli l’uno dei quali (il settimo) e consacrato al Magnetismo e Spiritismo. II Chevreuil 
nella « Kevue scientifique et morale du Spiritisme > lo critica argutamente facendo ri- 
saltare I’incompetenza e I’apriorismo dell’autore Gaston Danville. E poichi il Danville 
pone in dubbio la realty della levitazione dei tavoli senza contatto infirniando il va- 
lore delle fotografie del De Rochas, il Chevreuil lancia una scommessa di 10,000 lire 
al Mercure, al Danville o a chi altri sapri ottenere fotografie di un tavolo sotlevato 
con un trucco qualsiasi nolle medesime condizioni di controllo adottate nelle sedute 
spiritiche.

II tipo delle fotografie sara quello dell’edizione 1906 dell’Esteriorizzazione della 
motricita del De Rochas.

La clausola della sconimessa e che qualsiasi trucco sarit autorizzato, sari permesso 
I'iiso di qualsiasi apparecchio purche sfugga ai controllori, restando inteso che le con
dizioni saranno inaterialmente e moralmente identiche a quelle che vengono imposte 
alia Paladino.
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P O L E M K 2 H E  DI S P I R I T I S M ©

E. Monnosi proscgue nel « Giornale d'Italia • la sua felice campagna prd spi- 
ritismo. Nel numero del 4 dicembre u. s. ptibblica un articolo specialmente dedicato 
alle polemiche suscitate da: snoi scritti.

« Rilevo, egli scrive, con un sentimento di compiacenza che giornali, riviste, 
libri, seguono con assidua attenzione la campagna che il nostro giornale ha iniziata 
e sostenuta: indizio sicuro questo che la campagna medesima trova eco profonda 
nella pubblica coscienza •.

II Monnosi ha ricevuto un'enorme quantity di lettere e di studi in risposta ar 
suoi articoli.

C'e un primo gruppo numeroso « di volgari imbecilli che prolittano dell'anoninio- 
per ingiuriare •. Un secondo gruppo pure anonimo ma cortese e corretto che nega 
addirittura che i fenomeni avvengano o vi scherzano sopra giudicandoli bambineschr 
nella sostanza e nella forma. Di questo gruppo di increduli pochi sono quelli che 
hanno osato... assumere la rcsponsabilitft delie proprie opinioni firmando le lettere 
e fra questi pochi e il padre Ghignoni. Un altro gruppo inline pur ammettendo i le- 
nomeni esclnde ch'essi siano da attribuirsi all'intervento di spiriti.

Di quest'ultimo gruppo degna di nota una lettera del dott. Goffredo Vitali che 
cita una teoria de! dott. Nicola Cirillo. Secondo il Cirillo . tutta la vita del mondo- 
in tutti i fenomeni e a traverso tutte le manifestazioni dipende da un flusso e ri- 
flusso elettrico. Secondo questo principio — segue il dott. Vitali che dichiara di 
esporre e non commentare — anche la nostra energia vitale e una forza elettrica 
accumulata nel nostro organismo: e quando la vita del nostro organismo cessa, 
allora l'elettricith animatrice torna alio stato diffuso, rientra cioe a far parte del 
grande serbatoio della natura conservando un' attitudine a riconcentrarsi, ma- 
gari parsialmente in determinate condiziotti. •

• Mi astengo io pure, risponde il Monnosi, da qualunque commento, osserverti 
soltanto che siffatta ipotesi scientifica fu gia affermata dal mio illustre amico il 
prof. Battelli, e che io non muncai a stio tempo di riferirla appoggiandomi natu- 
ralmente all’autorita del grande fisico che h gloria della scienza ilaliana. •

II Monnosi, dopo molti altri esempi e dopo aver compulsato altre lettere, con
clude il suo articolo con questo dilemma che 6 ora il dilemma di tutti coloro che 
si occupano dei fenomeni spiritici. Vi sono fenomeni che per dir cost obbedisrono 
senza dnbbio ad un principio intelligente. Ora, o questi fenomeni sono dovutii 
ad un trucco o sono reali. In quest'ultima ipotesi come spiegarli ?



« A questo dilemm;i, egli scrive. preciso e chiaro, occorrono rijposte precise e 
•chiare, non astruse elucubrazioni. Se dovessimo conlentarci di queste mi sentirei 
indotto ad osservare che male si comprenderebbe la mirabile arinonia deil'l’niverso 
se I'noino dovesse morire senza averne penetrati gli inaccessi misteri; che mi sem- 
bra grande, supremo conforto pensaro che tutto di noi non debba morire col nostro 
corpo; pensare che una creatnra scoinparsa dalla quale avemmo e alia quale sa- 
crammo tanto tesoro di dolctzze e di afTetti puo essere vicina a noi, insieme a noi 
partecipe dei nostri dolori, testimone del nostro rimpianto: pensare che la capric- 
ciosa prepotenza d'un bacillo di Hebert o di Pfeiffer non ci pub togliere per sem- 
pre il santo amplesso della rnadre, o il bacio fremente di una donna adorata. Mu 
a che scopo siffatte speculazioni a cui manca qtialsiasi valore che non sia quello 
del personate convincimento ? Ritnaniamo in piu modesto terreno: nei fenomeni di 
scritture dirctte, di identificazione, di materializzazioni e simili, c 'i  un trucco o 
'into spirito?

Ad una dubbiosa domanda di questo genere Amlelo rispondeva: That is the 
•question ! » a. h.

Soiao premonltorlo * •

Togliamo AM'Ora di Palermo del 4 corrente:
• (Scalea Enrico). Ho potuto parlare, in una sosta a Milazzo, oltre che col 

marchese Del Carretto, sindaco di Napoli — con la contessa Cumbo la quale, in
sieme con le sue figliuole, assiste i feriti in gran parte appartenc-nti all'aristocra- 
zia messinese, accolti nella sua villa di Milazzo, dove la contessa che e di Messina 
•trovavasi a villeggiare.

Mio marito e mio figlio — mi disse la contessa — son vivi, qui, accanto a me, 
ma per un miracolo, per un caso prodigioso. La notte precedente a quella in cui 
avvenne il terremoto sognai mio nonno: mi pareva di vederlo, era tutto stravolto: 
— Non far partire tuo marito — mi grido — non far partire tuo figlio! Vedi quante 
•rovine, quante tombe, quanti raorti. E vidi, in sogno, quel che mi mostrava mio 
'nonno: tutta Messina era in rovine! L'indomani mio marito e mio figlio dovevano 
ipartire: io mi opposi assolutamente, non partirono e son salvi, son salvi cosi per 
il mio avvertimento, mentre il nostro palazzo, lungo la marina, a quanto ci dicono, 
<• crollato interamente ! >
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DALLA V ITA  ALLA MORTE E... VICEVERSA

.... D ov' c mistero, dove sopra uti abisso* 
* sos| mho un in terrogative , ivi si ferma, c  il 
suo paese. Come Kmptrdocle, convieue che 
un |{ionio n l a ltro  ei vt scemta. 11 volgo* 
d ira : c  |>erdii(o; c  non sa che ©gni v ita  si 
cqtitlihra nel suo eleniento.

(tIOVANNI RoviO (// (tfuio).

Quanto mi onori 1’affetto e la stima di Vincenzo Cavalli, e inutile 
ridire. LJno dei pochissimi, nella cui intimity semplice e profonda io 
riversai tanta mia mentalita e spiritualitii inedita: certi miei pensieri, 
che ho cominciato a pensare, torse, prima di nascere!... Uno dei rari 
spiritisti, che hanno il diritto di esserlo, perchfe la loro vita £ docu- 
mento di spirituality  autentica, perche i dolori, i terribili dolori, non 
ne hanno mutata n£ corrotta la dirittura del sentimento e dell’intel- 
letto. Lo dissi sempre, e lo ripeto ora. Basta un solo spiritista come 
Vincenzo Cavalli (e ve n'e piu d’uno, vivaddio!), puro nel suo criterio,. 
sereno e obbiettivo nella sua indagine: in perpetuo e ribelle divenire, 
attraverso le sue polemiche, perche lo Spiritismo sembri gik abba- 
stanza autenticato, come verity morale e moralizzatrice, come realty 
umana e umanitaria.

Direi di piu. Ma la modestia del Cavalli 6, in lui, addirittura una
sensibility etica ed estetica. Egli non attende e non intende la lode e
la professione di stima in pubblico. Gli appare come una deformity,

*
forse, certamente come una perdita di tempo. Ed egli, invece, vuole 
continuare, e continua, a pensare tutto il suo pensiero.

E cosl, senza chiedergli una eccezione per me e per i miei giovani 
anni, entro in argomento, guidato da lui: entrambi, ancora, nella selva 
selvaggia della Divina Commedia, desiderosi di qualche • famoso 
saggio » e in attesa di quella « luce intellettual piena d’amore che



sia per essere beat rice ai nostri spiriti, oscuri e addolorati dall’I- 
gnoto....

Ed eccolo, allora, lo Spiritisnto  che irrompe, lo Spiritismo latto non 
solo di sp iriti identilicati, ma di tutte le possibititd, sulla via della 
verit/i superiore e contro tutte le « verity » prolessionali e stipendiate, 
in toga ed in cocolla: deciso a prendere in contravvenzione tutti i 
fabbricanti di psicodinamismo, teleplasma, ectoplasma, eec., ecc.

Noi torniamo alia filosotia. amore della scienza e scienza dell’amore. 
Siamo ancora nel « Fedone o Dell’ immortalita ».

Siamo col pib fermo, su quel tanto che conquistammo in tcrreno 
sperimentale: convinti che l’Anima b indipendente dal corpo e che 
sopravvive ad esso, come ad una sua dimora, ad un suo abito, ad una 
sua armatura, ad un suo modus.

Siamo alia vedetta di cib che appare oltre, lontano o vicino, al 
di qua e al di 1&. Ancora un lume. Chi lo accende?

E un Padre della Chiesa, stavolta. Uno dei prim i Padri....
E vediamo che cosa dice Origbne <•>.

** *

Vincenzo Cavalli ha esposto, dunque, e discettato da par suo l’ipo- 
tesi di Origbne sull’incarnazione degli spiriti.

Io penso, perb, che il lato piu bellicoso e piu suggestivo della sua 
disquisizione sia quello che egli non prevedeva.

Ecco. Finora, lo Spiritismo-dottrina fu come un sistema basato sul 
« darwinismo > spirituale. L’evoluzione del rnondo organico materia- 
lizza l’evoluzione del mondo spirituale: ogni espressione visibile b un 
« bassorilievo » di Realty invisibile: ogni nascita (materializzazione 
permanente, dice Du Prel) e una fase metamorfologica, che tende ad 
una morte, cioe ad una fase metapsichica. Forze che s' incatenano e 
forze che si scatenano, nei turbini del dolore e dell’amore, fino ad 
inaugurare l’era della cosciema. E una vera eUl maggiore dello spirito; 
di qui, donde ciascuno di noi comincia a sentire col Poeta: non 
omnts moriar.... ,

( i )  Vecli: I ‘tm:rn~o Cavalli'. l . ’ ijMiU-si «1'<irigcnc rivvtluta c corrc lta . su it' iticaruazioiic dcglJ 
sp iriti: ill Lute f  Ombia di svllcnibri'-otlolHc.

-  4$ -
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La coscienza di se stesso non e coscienza di ci6 che inuore, ma 
di ci6 che non muore: e coscienza del Di-La. E il sentimento, Pintui- 
zione che « nessuna parte dell'Universo pud andare perduta * ( IT. James).

E, infine, « spiritisrno *, in quanto d ricerca di cid che si possiede 
senza saper dove. « Tu non mi cercheresti se tu non mi possedessi • 
< Pascal).

Le «personae» umane, fisiologicamente e moralmente tutte si 
somigliano, eppure, ne escono sempre, e sempre altre ne sottentrano, 
ad ogni scatto di nascita e di morte. Nuove incarnazioni, nuovi scolari 
dell’insegnamento di questa vita terrestre: tutti, pi Cl o meno dello stesso 
grado, (et& spirituale) alia stessa scuola, che li promuoverk altrove, 
se faranno tesoro, o li tratterr&, li farit ritornare (reincarnazioni), a 
quella ♦ umanitii » non ancora da essi superata.

Ne impunity, naturalmente, ne errori giudiziarii... Quaggid, o si 
viene a scontar la pena, o ad attendere, sia pure inconsapevolmente, 
il risultato di un’istruttoria. Non si tratta, beninteso, di dilemma asso- 
luto; ma ognuno, fin dalla nascita, per il fatto stesso che nasce, rispondc 
di se: erede dei pensieri pensati e delle esistenze vissute.

Fin qui, la Dottrina spiritica, che d, come tutti sanno, darwiuismo 
spirituale (Wallace;.

Ma — e ritorniamo a noi, o meglio ad Origdne — non sarebbe per 
tutti l’evoluzione terrestre? O sarebbe, per alcuni spiriti. questa, 1’evo- 
luzione — e, per gli altri, diversa?

Ecco. Disticguere evoluzione da evoluzione sembra un gioco for
ma le e dialettico e non confuta il concetto: del perche la felicita e la 
perfezione siano a posteriori e non a priori', e perche siano da con- 
•quistarsi e non da riceversi, come PEden, in dono da Dio.

O « da Dio a Dio », o « in Dio », perennemente; tutto sta a conce- 
ipire il donde e il perche di tanto nascere e di tanto morire, il perche 
•della differenziazione dall’Unico, se tutto 6 ncll’Unieo e per PL’nico, 
il perche P io cosciente si contrappone all’Universo e si stacca dall’in- 
linito e ritenta l’infinilo.

E non fe il gran lavoro di Sisilo, questa mole secolare di evolu
zione che risale la Montagna, dove non arriva a vcdere, ne il teista ne 
Pateo ?



Cosi, il teistae 1'ateo, equidistanti dal Dio monarchico delle teologie
venali, tiniscono per arrestarsi alia sottile nostalgia di quel luminoso
Paganesimo, in « Roll a » d: Alfredo De Musset:

.... ou le monde adorait ce qu'il tue aujourd'hui; 
on qitatre ini 1 le dieux n'avaient pas un athOe....

Altro che teismo e ateismo!
« Dio • vale pertanto, alia coscienza solitaria, come lo pseudonimo 

di tutto quanto d’immenso e buio resta: ollre la de/'ension dei st’iini 
ttniani.

Ma Vincenzo Cavalli cerca almeno di liberarsi e di liberarci dalla 
tredda trislezza di pensare che ogni « spirito * nacque, visse, peccb e 
si disincarnb e si reincarnb ed espib e tornb a morire.... ma non pro- 
gredi abbastanza, era presto... era tardi. Torno a rinascere!... Che ne 
e stato prima? Che ne sari dopo?...

Tutti scolari, dunque, di un insegnamento bcndato e fatale?
Tutti minorenni, dunque, di un’etcrna tragica intangibile tutela?
Cavalli, allora, si appella ad Origene, ne rivede l’ipotesi e ne va- 

gheggia l’intuizione: — che... siamo in pochi, i malcapitati: che l’Uni* 
verso non passa tutto pel reclusorio terrestre: dove verrebbero, sol- 
tanto, a scadenze di tempo e di spazio misteriose, i condannati, i cor- 
rigendi, i corrivi, i recidivi, i reprobi della vita spirituale.

Dunque, non reggerebbe per tutti gli spiriti la fataliUt dellc prove 
successive, del dolore per il progresso, del mutare per meritare, del 
trapassare per sorpassare. Ci emancipiamo cosl dal noumeno dell’evo- 
luzione, come segno e signilicato categorico di ogni diversity universa. 
E allora? Noi dell’ < cvoluzione », saremmo gli eccettuati, cio6 i deviati, 
i caduti dal paradiso. E gli altri? Quelli della maggioranza nel mondo 
spirituale? gli « angeli », che hanno tutti la stessa faccia?

Non mi pare il caso di andar cercando giochi di parole o di pen
sion, magari distinguendo, diciamo cosi, una evoluzione bianca, da una 
evoluzione... grigia: noi, che jtndiamo di male in meno male; da altri, 
che andrebbero di bene in meglio, come gente arrivata prima, per 
essere partita da una stazione piii avanti, o per non aver sbagliato



treno! No, l'ipotesi di Origfcne ravvisa complcta la gioia,la perfezione, 
starei per dire la dii'inita  (se non Yiinmobilitd paradisiacal per essi.

Questa « immobility ». o meglio divinity di spiriti, avrebbe pertanto 
i suoi movimeiui eccezionali, che fanno cadere. E giit, ira di Dio, evo- 
lu-ione, prove, espiazioni. Ricordate?

La primiera de Cuomo inobbedienza 
e de la pianta proibita il friitto.... (M

C’e da intontire. E quale. IVii esse e IV/i posse di questa < perfe
zione » che sarebbe la regular

Regola — che varia i germi da essere ad essere. con unico seme? 
Dio — che poi satanissa  per ischerzo?

Non pensiamo, per carity, I’impensabile. Non ci soccorriamo con 
I’incomprensibile. ignoto per ignoto. Ci capisco meno di prima.in questa 
sociologia spirituale, dove noi rappresenteremmo l’eccezione. i prigio- 
nieri, la prigione, il Codice Penale: dove noi, in tin dei conti. saremmo i 
soli differenziati, inquantoclie — a scanso sempre di sofismi — nella per
fezione, nella sostanza divina degli spiriti puri, non potrebbe esservi 
l ’lino o I'altro — ma 1'Unico! La differenziazione (o Umanity!) It pas- 
saggio dall'assoluto al relativo, ed e fine all'inlinito, ed e ombra alia 
luce, ed e male al bene ed fc morte alia Vita.

A che serve pib, questa ipcnesii'perbibliai, vorrei dire, di Origene, 
che cristallizza l’Universo in Dio e lascia noi in polvere, come uno 
spigolo opaco, come una rotiura del cristallo (cioe, una rottura... con 
Dioi rappresentata dalla vita terrestre fino a nuovo ordinc?

Io non so. Non so nulla. Sono giunto fino alia prova sperimentale 
dell’ oltretomba, alia sopravvivensa, cio£, dell’Anima dalla morte del 
corpo: e vado e vengo, per ripetere sempre meglio, atlraverso la me- 
dianith (ampiamente intesa ed estesa) questo viaggio  fcon biglietto di 
andata.... e ritorno, naturalmente). Non trovo ancora, in verit/i. docu- 
menti per intuizioni o ipotesi uiteriori. No me ne scoraggio, ne mi ar- 
rabatto. perche i termini perentorii del vecchio materialismo sono, 
ormai, sicuramcnte, differiti al d i Id.

Non sapremo, dunque, tante altre cose, per tanta vita che avremo 
da vivere, attraverso la morte, dopo la morte?
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( 1) Ntillon : P am diso  pen in to  : I.



Pronti a sal ire. E. come in « divina commeJia •. ii pie ferm o  e 
sempre it piii basso.

Ho qiialchc alien cos.i da dire, prima di chiudere.
Mi coglie e mi arresia, nello seritto di Cavalli. una calma e terri- 

hile congeitura, die ha incontrato, sempre, il varco del mio spirito.
i£ la traduco, porcid, con parole che sono stale gia mie. — Non 

potrebbe essere, il « suicidio », in certi casi, una « morte naturale », a 
scadenza normale?

Come si spiega, il suicidio di Caione I'license, accanto a quello 
della sartina abbandonata dal suo eaporale? il suicidio di chi si fece 
ingiusto « contra se giusto », con quello di chi voile sperimeatare ese. 
cmivamente Vnl-di-lit i

Liberia va cercando.... E non £, talvolta, il suicidio, un gesto clas- 
*ioo di grande liberty?

« Kiriloir » il personaggio di I )ostoie\vski (vedi negli « Arrabbiati » 
Biesi) specialmente, al cap. II parte VI), vuol provare di esser libero, 

ad ogni costo. Come provarlo? Sentendosi Dio. In che pub veriliearsi, 
sill momenio, la sua « diviniia »? Nel suicidio. L’atlo « gratuito e libero » 
per eccellenza.... Cosi parla i) persanaggio doloroso del celebre scrit- 
tore russo. E si sopprime.

Che diremo noi- E il deierminismo, se e, quale t? E da noi, o e 
it noil... Li mettereste tutii insieme, i suioidi, come lutt'uno? E ci re- 
sterebbero vicini, lo studcnie lriulano,y«co/)o Ortis; ed Albina  de « La 
I'aute de 1’Abbe Mourel »? Ancora, passando dal romanzo alia realta 
e alia realta di ieri, ecco giungere volomariamente nell’ Invisibile 
1‘uomo che il 2 luglio p. p. stoicamente si liberava dal corpo: l’ex-mi- 
nistro Fausto Massimini!

(I) infatti. dal Otorttal* * d'Jtalia, ill agosto) sot to il litoln rho nhhraccia due titte colonnc :
a A'*:Wa«n>wf sit//it stoua matt? fleggi; ** suicidio •> dr/rrx-mtnistro Fausto Massnnini : »»

« ... Fausto Massimini si e proprio tolta la vita, ed aM’atto liberator? *gli e giunto con uti pro-
• fsso lentil, lento, tna risoluto, meditalo, nellc lutighc e tristi ore di iiia/ionc, di ledio, di sotVerenza 
amta a cui lo coudannava la paralisi clu* I’aveva ahhattuto alia vigilia di discutere davauti alia 
t'ameta il Uilancio <ld suo Ministero. l'opcra die j»li era costata tame ore di studio, di lavoro e dalla 
iptale attemleva il riconosdmenlo della sua contpetenza iinan/iaria, della gcuialita c fotidntezza drlle 
sue ini/intive, della fermezza nello cspliearle e difenderle..........................................

• .. I. nddnloralu signora. col more stretto dal cnrdoglio. vareft la soglia della stanza ove il fi-
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Chi vi dice, del resto, che certe incarnazioni, certe nascite, non 
siano state veri e proprii « suicidi spirituali », suicid! di ultra v ita?  
Forse b la correzione d’un errore, quella che poi, in altri casi di sui- 
cidio, b la corruzione di una veritA e di una legge.

Ma, tra i tiati per isbag/io, alcuni restano. E non b stticidio spiri
tu a l,  la vita di certuni che restano? di quelli, specialmente, che, solo 
per vigliaccheria o per paura, e non per libero arbitrio, rinunziano a 
sopprimersi, pur avendorie l’ intenzione, pur essendo, virtualm ente, 
(non dico virtuosamente) suicidi? volendolo, e non sapendolo fare?

E non parlo, s’ intende, di quelli che ci pensano soltanto, e vi si 
soffermano oscuramente, in certe ore e in certe notti della vita. « L'idea 
del suicidio — dice benissimo in proposito Federico Nietzche (0 — b 
un mezzo potente di conforto: grazie alia medesima, si superano molte 
brutte notti. » Ma io non alludo ai casi noti; ma ai casi ignoti di co- 
scienza, che superano i margini ordinari.

L’enigma. psichico e metapsichico, b ben altrimenti irto di interro- 
gativi. Qualche esempio, sempre a proposito di suicidio.... Supponiamo 
che si tolga la vita chi ha fede, non di finire. ma di cambiar vita. 
Quale sarebbe la « coscienza suicida », questa volta?

La questione risale decisamente alle soglie della psicologia inarri- 
vabile: se sia possibile, nella natura umana, la coscienza della Morte,
0 non piuttosto quella dell’Immortalita.... A questo bivio, il suicidio 
starebbe per perdere d’importanza come arresto, come morte violent;!.... 
Ma nessuno risponde! e, come dice il poeta, la parola ricade sal capo 
come una pietra.

E bensi vero, che tante manifestazioni spiritiche, da parte di d i• 
sincarnati per suicidio, sono vibranti dell’ultima ora perfida e mici- 
diale contro se stessi. I suicidi sembrano, allora, nel senso piu classico,
1 « retrocessi » dell’Altra Riva. Cosl, attraverso la medianitA del gio. 
vine Duca di Castelpoto Gennaro Bartoli, da me sottilmente e sere- 
namente investigata di recente: cosl, per la medianitA di Eusapia, in

glio suo si spegneva : s ‘apprcss6 a) lello si chinO sal moronic e non si mosse piu finrhe la morle 
non ebbe compiuta 1‘opera sua. Klla slessa racconlO j>oi chc tjuando s ’avvicinQ al figlio il suo viso 
era illuminato da una tale iielezza che spense sulle lahbra di lei la materna, dolcc rampogua ed 
olla pure gli sorrise addolcendone rogi gli ultimi istanti. »

(i) A l di la del Bene e del M ale: IV , 157.

7



una certa seduta cui assisteva il sig. Frezza che ne diede conto ai 
lettori di « Religione e Patria » — nel primo caso, una entity che, ri- 
producendo le ultime fasi del male cagionatosi, lornava a morire ogni 
volta, per varie sedute — nel secondo caso, l’apparizione... non di un 
fantasma, ma di un corpo disteso a terra, I'erito. Era il « suicida » era 
il morto, perchfc non poteva o non sapeva essere ancora il sopravvis- 
sitto: lo spirilo!

.Stanno su morti lidi 
i suicidi.
Non c'e sole, c'e un bagliore 
di dolore:
non c'e vento, '
c'6 una soffocazione 
senza movimento, 
altro che I'ondulamento 
perpetuo d'una canzone, 
che scorre pel vallone 
con un brivido lento.

Ma c’e di piu, c'k la nostalgia, lo sguardo alia terra. Evidentemente. 
nell’ispirazione storditiva e maliosa di Giulio Orsini, (0 nianca assolu- 
tamente * chi per lei vita riliuta ». Non sono suicidi danteschi! Essi 
che piangono:

Eri be!lo,o sole, quando in rosei veli 
tcco le speranze ascendeano i cieli.

Dalla vita alia morte; o dalla morte alia morte?
No, non & canzone di anime, questa.
Inline il problema della coscienza e della responsabilit&, nel suicida 

non 6 risoluto. Non vi sono malattie  — diceva il celebre Tommasi (e 
si potrebbe estenderlo, il signilicato di « malattie ») — vi sono malati.

Cost, caso per caso, non tutti i suicidi stanno su m orti lidi... forsc!
Non ne sappiamo niente.
Posiamola. semplicemente, la tenebrosa questioner e non restiamo 

a guardarc troppo da questa parte, dove Amlcto tiene ancora il tesehio 
di Yorick tra le mani...

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

Napoli. Sellembre 1908. (I)
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(I) PoesU edit* ed inedtte. Torino-Roma, 1907. pag. 213 e scg.



L.E e e M U N ie A Z IO N I D1 STE A D

W. T. Stead il noto battagliero giornalista pubblica nella • Revue • del 15 gen- 
naio la traduzione di un notevolissimo articolo intitolato: • Come comunicare col- 
1'al di lit ? e che suscitera senza dubbio una larga eco di polemiche.

La Kedazione della « Revue » fa precedere I'articolo da una breve nota in cui
• dimostra anche con esempi, dirb cosi storici, l'insospettabile buona tede e sincerita
• dell'illustre scrittore. Dopo avere paragonato i fenoineni psichici alia Telegrafia 
senza Eli e aver dimostrato come possa avvenire che agli spiriti una volta entrati nel- 
.l’al di la non sia sempre possibile corrispondere col nostro mondo, lo Stead viene 
a parlare delle sue esperieuze personali.

Egli innanzi tutto afferma di essere medium scrivente, egli pub cioe • rendendo 
il suo spirito passivo tracciare colla sua mano notizie trasmesse da amici morti o 
•viventi.

• Quando si tratta di amici viventi, prosegue lo scrittore, mi e tacile il con- 
trollo ma avverto perb che molte volte le comunicazioni avvengono da parte loro 
inconsciamente >. I risultati ottenuti, e lo Stead ne cita esempi, sono veramente 
singolari, perb fin qui non si tratterebbe che di Telepatia, ma il giornalista ha ot- 
tenuto fenomeni telepatici e premonitorii anche con persone defunte. Alcuni anni 
or sono uno spirito di donna, Julia, che gia aveva dato occasione a notevoli te- 
•nomeni avverti lo Stead che E. Af., una signora intpiegata presso di lui, sarebbe 
morta verso la fine dell'anno. II 10 gennaio (lo Stead fa notare il lieve ritardoi 
Julia sempre per mezzo della scrittura automatica avverti lo Stead di salutare de- 
finitivamente I'E. M. che egli non avrebbe mai pi it riveduto su questa terra. Due 
giorni dopo I’E. M. che nel frattempo era caduta malata in un accesso di delirio 
si gettava da un quarto piano e moriv t.

Lo Stead dopo avere riportato altri esempi fra i quali un curioso caso di fo- 
tografia di uno spirito sconosciuto e a lui e al fotografo e la cui identity si pote 
stabilire poi per mezzo di un parente aggiunge: In questi ultimi quindici anni mi 
sono convinto per nttmerosi fatti che la personality persiste e che e possibile c<>- 
municar coi morti, ma mi sono sempre detto: Per render formalmente nota la mia 
convinzione attendero un caso di morte nella mia propria famiglia. Ora, un anno 
fa e morto mio figlio che aveva 33 anni e da allora in poi ho avuto con lui con
tinue comunicazioni. Non e poi possibile che queste comunicazioni siano tutte



opera del mio incosciente perche mio figlio comunica meco per mezzo di altre- 
persone.

E anclie queste comunicazioni portano 1'impronta del suo carattere e della sua 
speciale maniera di pensare sulla quale non e possibile trarmi in inganno. >

Qnesto, in breve, I'articolo dello Stead. E l'abbiamo riassunto, non perche cio- 
ch'egli ha detto sia assolutamente nuovo, ma per la personality dello scrittore che 
nella vita pubblica inglese occupa uno dei primissimi posti.

• a .  b.

L« o p in io n !  c o m u n l .

Ancorche le opinioni comuni siano giuste, esse non lo sono nella mente dei sin- 
goli. La verita e bensi nel loro pensiero ma non dove se la figurano.

P a sc a l .

La Natnra c I 'K iln a .

La Natura e per I’ Anima nostra cid che per la luce e un corpo: esso I’ assorbe 
la frange in color! particolari suscitando alia propria superficie o nelle sue stesse pro- 
fondita uno splendore che se non supera la sua oscuritlt lo rende luminoso e traspa- 
rente, se la vince raggia al di fuori di lui per illuminare altri corpi.

Novalis.
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1L PROFESSOR MORSELLI E LA TEOSOFIA

Se 1’ultima opera dell’ illustre psichiatra genovese “ Psicologia e 
spiritismo,, non ha avuto nel gran pubblico quel successo rumoroso 
■di pubblicity e di polemiche che si altendeva, cib fe dipeso da molte 
ragioni: principalmente dal costo dell’opera stessa, e dall’essere troppo 
voluminosa, non bene coordinata e molto prolissa nella esposizione 
•delle materie.

Ma i veri studiosi di fenomeni medianici leggono e leggeranno 
ancora l’opera morselliana, non solo perchfe accanto ai difetti essa con
vene moltissimi e indiscutibili pregi, ma anche, e sopratutto, perche 
-b I’esponente scientifico di tutta una nuova scuola, la quale, non potendo 
piu negare i fatti medianici, anche i piti meravigliosi, tenta di volerli 
fare rientrare nel quadro della psicologia materialista. Cid essa ottiene 
lacilmente forzando qua le time, la attenuando certe sfumature, piu 
gih facendo della storia ad ttsutn delphini, altrove fingendo d’ignorare 
tanti altri fatti ben testimoniati, i quali disturberebbero la tesi mate
rialista; infine non tenendo conto di obiezioni di carattere puramente 
scientifico che alcuni critici fanno.

Ne rammento, come esempio, una sola.
La maggior parte dei psicologi moderni, cito fra i piu noti il 

Janet, il Richet, il Flournoy, l’Azam, l’Hodgson, il Tamburini, il Morselli 
•e il De Sanctis, sostengono che le personality secondarie ipnotiche e 
quelle medianiche sono dovute a disgrega3ione della personalilit 
psichica del soggetto.

Gli spiritisti obiettano che le personality medianiche non possotio 
ne debbono confondersi con quelle effimere suggerite, perchb, quelle 
al contrario di queste, posseggono volisione propria spiccatissima. e 
quindi una propria attivita e mentality — e tanti altri caratteri che



ora non £ il luogo di esaminarc, ma fra i quali non si pub tacere 
quello della persistensa della propria individual ild, anche contra 
la piit decisa avversione degli sperimentatori.

Dunque egli b evidente che quando si vede fonnarsi accanto ai 
medio un fantasma da lui difl'erente anche di sesso, quando questo 
fantasma non e un fantoccio che si muove automaticamente, ma che 
invece, va, viene, opera, scrive, parla, ricorda date, Ittoghi e ciivo* 
stanze, fe evidente, dico, che e un errore l’attribuire tale fenomeno 
meraviglioso alia... disgregazione di un cervcllo ischemico, cosa questa r 
giustamente rilevata anche dal Tummolo.

Orbene, finora. che io mi sappia, nb il Morselli nb gli altri citati 
hanno risposto esaurientemente a queste obiezioni, le quali, tuttavia, 
sembrano avere un certo valore.

Viceversa io, con cib che ho detlo sopra, credo di poter confutare 
anche quanto asseriscono i teosofi, a riguardo dei fantasmi che si 
manifestano nelle sedute sperimentali.

. 11 mio buon amico Decio Calvari, una delle menti piit acute che 
vantino i teosofi italiani, anche nella sua conferenza tenuta nella sede 
della Society Teosolica di Roma, verso la mety del dicembre u. s. sullo 
stesso argomento cui b intitolato il prcsente articolo, diceva a tale 
proposito:

I gnsci e coqties sono veri e propri cadaveri astrali che restano abbandonati 
nel loro piano, quando l'essere psichico si ritira net corpo mentale. I gnsci, per 
la Teosolia, sarebbero le vere e proprie ombre dci trapassnti, la cui vitalizzazione 
temporanea per parte di elemental! e di altri esseri extra-umani, rende possibile 
la apparizione e persino la identificazione (?) di date personality nelle sedate me- 
dianiche. Sono chiamati gnsci, proprio perch£ la psiche ha esulato da quei corpi.

Con tutto il rispetto che io ho per 1’ingegno e per la cultura oceul- 
tistica del Calvari, io non posso conrenire che in piccola parte con 
lui, in questa tesi, e cib perchi: lunghi anni di sperimentazione perso- 
nale, fatta con ottimi medt, non me lo consentono.

L'ho scritto g ii molte volte e da molti anni, ma giova ripeterlo.
Le personality che si manifestano medianicamente hanno caratteri 

umani, piit o meno spiccati a seconda delle circostanze, ma sent- 
pre umani.



Basta rammentare le materializzazioni classiche di Katie King, di 
Estrella Livermoore, di Walter, di Nina, di Jolanda. di Bien Boa. per 
comprendere che come ha torto il Morselli nel volerli attribuire a 
pensieri obbiettivati dal psicodinamismo del medio, cosi errano, certa- 
mente, i teosofi nel pensare che quelle imponenti manifestazioni di vita, 
di attivita e d’intelligenza siano dovute a ffttsci, «a cadaveri astrali (?) 
dai quali la psiche ha esulato ».

Ma, di grazia, se la psiche non vi £ piii, come vi si manifesta ancora?
Mi si pub rispondere dagli amici teosofi che oltre a queste mani

festazioni d’indiscutibile carattere umano, ve ne sono altre (tiptologichc, 
scritte, o ad incarnazione) le quali sembrano di personality sceme o 
amnesiche, tanto sono inconcludenti.

D’accordo! ma la teoria spiritica spiega molto chiaramente questo 
punto, senza ricorrere alia ipotesi ‘complicata dei cogues, degli ele
mental!' o di altra causa linora non dimostrata. Essa, ci dice che la 
diflicolty di comunicazione tra incarnati e disincarnati b immensa — 
che per stabilire delle buone comunicazioni occorre il concorso di 
tanti mezzi difficili a coordinare ed armonizzare, e che, percib quando 
si ottengano ottimi risultati si deve giudicarli quasi come un miracolo

Noi sappiamo che deve esisterc una perfetta sintonia di fluidi e di 
sentimenti non solo tra lo spirito ed il medio, ma anche fra entramb. 
e i presenti. Sappiamo che piu il medio e gli sperimentatori sono mo- 
ralmente elevati, e piii facile b avere buoni ed elevati fenomeni; ed 
invece, sappiamo, quanto ahimb! sia difficile trovare uomini elevati 
moralmente e che, per di piti, vadano perfettamenie d’accordo fra loro! 
Inoltre sappiamo che dopo la disincarnazione del corpo segue un pe- 
riodo di turbamento grave (appunto come, inversamente, nascendo al 
mondo della carne, occorrono alcuni anni prima che il bimbo possa 
pensare ed orizzontarsi sul piano umano). — Turbamento che pub du- 
rare poco o lunghi anni, a seconda dello stato morale del disincarnato, 
e del ruo monoideismo (v. in proposito l’opera del Du Prel: La Mort 
el L ’au-delh).

E sappiamo pure che il novantanove per cento deH’umanila b piu 
vicina al bruto che all’agatodemone !...

Perchb, dunque, i teosofi non tengono conto di tutto questo, quando
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parlano di manifestazioni spiritiche, se non ne vogliono tencr conto 
gli scienziati materialisti, abituati ad altri metodi d’indagine? Non ba- 
stano queste spiegazioni a illuminare in gran parte l’oscuro problema 
delle comunicazioni tra incarnuti e disincarnati ?

Certamente, vi sono talora, p. es., movimenti dei tavoli (durante le 
sedute tiptologiche) senza significato e di una ostinazione desolante. 
Ma qui pub trattarsi soltanto di manifestazione di forza psico dinamica, 
esteriorizzata dal medio ma non utilizzata da nessuna intelligenza: 
cos), appunto, come talora, le linee telegrafiche sono percorse da cor- 
renti che non fanno altro che turbare la corrispondenza, correnti do- 
vute o a guasti, o a malevolenza o ad impcrizia di qualcheduno, mentre 
poco dopo le stesse correnti sono utilizzate da un provetto telegra- 
fista, il quale ne ricava effetti intelligenti ammirevoli.

Non escludo nemmeno che vi possano essere manifestazioni di 
esseri semi-intelligenti: p. e. amimali.

Io stesso ho assistito per due volte alle materializzazioni di cani, 
cosi come il Generale Ballatore vide materializzare un uccello: ma 
anche queste manifestazioni, oltre all'essere rarissime, non hanno nulla 
a che fare con i coques astrali, la cui reale esistenza k piu che dubbia.

A me basta soltanto di avere, sia pure stentatamente, ma in ottime 
condizioni di controllo, un si od un no ad una mta interrogazione, per 
giudicare che quella che mi ha compreso e che si serve dell’alfabeto 
convenzionale per rispondermi sia una intelligenza untana: se spirito, 
o medio od altro, sark da esaminarsi poi.

Sembrerb di facile contentatura, non dico di no, ma mi attengo 
alia via tracciata dalla logica, confortata dai ripetuti esperimenti,

Del resto mi riserbo di spiegare piu diffusamente questi miei 
concetti in seno alia stessa Society Teosofica, dove i miei buoni amici 
mi hanno altre volte ospitato.

Perche io credo, che si possa dissentire su alcunc idee e trovarsi 
d’accordo su certe altre — che, appunto per questo, sia utile Pavvici- 
namento di uomini di scuole diverse, pronti a farsi reciprocamente e 
benevolmente la critica serena — che sia un dovere assoluto degli spi- 
ritualisti quello d’essere massimamente tolleranti, sapendo che nessuna 
scuola possiede tutta la veritit.



E per questi miei convincimenti trovo assolutamehte biasimevoli 
certi attacchi acri, nonchb sgrammaticati, fatti ai teosofi, come se essi 
fossero tanti truffaldini o nemici personali degrli spiritisti: segno evi- 
dente che chi scrive non sa sollevarsi al di sopra della intellettualitfi 
e dei sentimenti di coloro che si dilaniano e si denigrano a vicenda 
nelle fazioni campanilistiche dei piu arrelrati paesucoli italiani!

La conferenza che tenne Decio Calvari fu tulta una disamina, in- 
telligente, paziente ed acuta, dell’opera del Morselli, e specialmente 
delle parti conclusive o critiche di essa.

In merito alia Blavatsky, della quale il Morselli mise in dubbio 
le facoltd supernormali e disse abbastanza male, associandosi alle con- 
clusioni deH’Hodgson, il Calvari aflerma che molte persone da lui 
conosciute nel campo teosofico assistettero parecchie volte alia pro- 
duzione di fenomeni straordinari di questa famosa donna, la quale, 
non si pub negarlo, ha lasciato una profonda traccia dell’opera sua 
nel mondo intellettuale contemporaneo.

Io stesso — pur non volendo con questo prendere parte in causa 
— debbo confessare ad onor del vero essermi stato affermato da 
Mrs. Oakley di avere constatato essa stessa nelle Indie, fenomeni 
psichici addirittura trascendentali nella Elena Blavatski, e di aver 
veduto con i propri occhi giungere nella deserta casa di lei, con le 
porte chiusc, di notte, un Maestro, intervenuto non si sa donde nb 
come a curarla, durante una grave malattia.

A riguardo degli attacchi fieri e spietati del Morselli contro lo spi- 
ritismo, di cui predisse il prossimo tramonto, Decio Calvari commenlb:

___ morte dello spirit ismo-sistema, si: dello spiritismo ipotesi, no. Lasciamo
i sistemi e sopratutto quello spiritico, che non resiste davvero a una critica appena 
seria. Per noi il grande merito del Kardec — volendo citare lo scrittore piu po- 
polare in Italia, — e dei suoi seguaci... e stato quello di funzionare da colpo di frusta 
che ha scossa la fibra occidentale.

Ma lo spiritismo-ipotesi a parer nostro non morr&, non solo per le prove 
lilosoliche metahsiche e scientifiche della Teosofia, ma ben anco per quelle spiri- 
tiche — rare, difficili, quanto si vuole — ma che pure esistono e le quali non 
dimostrano la immortality, ma la sopravvivenza, della coscienza umana dopo la 
morte (>). Le meno valide, perchc le piu infide per noi, sono le prove ottenute coi

( i )  lo  non sono Kiirdrcluauo, come non leosofo. non occullista, non m artiu ista o swedembor- 
a h ia n o : prendo it (mono dove int pare  che esista, e percio lo trovo un | k»* d ap p en u tto , com presevi
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fantasini (i) le piti serie sono quelle a base psicologica, giusta i metodi seguiti 
dall'llyslop, dal Lodge, dall' Hodgson con la media Piper e con altre.

Specialmente interessante e il metodo delta della cross correspon
dence, ossia della corrispondenza incrociata.

Esso consiste nel latto che unospirito — o, per essere piu precisi, 
un sedicente spirito — comincia a dettare una frase alia medium Pi
per, in America, frase che presaa se non ha alcun senso, ma il cui se- 
guito viene dettatodallo slesso sedicente spirito. p. es., in Inghilterra, 
con una seconda medium, e la frase stessa viene poi completata in 
un altro posto, per mezzo di una terza medium; la quale fc consigliata 
dallo spirito a rivolgersi alle signore A. B. nelle cittii X e V, per tro- 
vare le parole precedenti.

Mi diceva l'altro giorno il signor Feilding, segrctario della S. F. 
P. R. di Londra (venuto in Italia per accertare la realta dei fenomeni 
medianici con la Paladino, scopo che ha perfettamente raggiunto) che 
in Inghilterra si da molto importanza a questo genere di comunica. 
zioni medianiche, ritenendole come una prova quasi sicura della identity 
dell'invisibile comunicante.

A1 che mi permisi di obiettare — volendo sofisticare come fanno 
con noi i materialist — che non si puo escludere neanche in tal caso 
1’ipotesi della telepatia tra i veri medi intercomunicanti, supponendo 
che uno di essi conosca tutta la frase a priori, e che la detti telepa- 
ticamente e successivamente agli altri medii.

Possibility ditficilissima e quasi assurda! mi si dint. Ma non meno 
difficile ed assurda della pretesa che un fantasma che parla e rivela 
fatti ignoti, la cui figurazione e la cui calligralia rassomigliano a quelle 
di un X defunto, non debba esser lui!_

II Calvari ha osservato, giustamente, che mcntre il Morselli critica 
i metodi sperimentali degli spiritisti, non ha saputo sostituirvi nulla 
di meglio e che:

Mentre egli se la prende con le eluctibrnzioui tici Teosofi, non si accorge che 
se avesse studiato meglio le dottrine teosofiche avrebbe avuto il piacere di verifi-

le teorie K ardcchiane e la Teosofia. T rovo pcrO che  tiel A«*»«Av vi c  moltn di piii di tpiello che 
conninem cnle si creda, e mi riservo  di dtm osrrare a  tem po c  luogo che con le stessc ragiotti che 
i Teosofi si a p p ro p ria te  niolte dotirine  oc< utt«, gli sp irilisli |M>ssotio fare a llre ttan to . ditnosirando 
p e r di piu che nndle cose il Kardec le ha scrille  prim a della Blavatskv — K. C arreras, 

n )  N»»ti sem pre! Attzi in tnohi east e proprlo il contrario . K. C.
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care piu di una volta la consistenza, di quei fenomeni la cui indubbia constatazione
10 ha costretto ad ammettere la possibility nei medl di proiettare luori della pro- 
,pria persona una ignota forza bio-psichica, e di plasmarla edcezionalmente secondo
11 modello fornito loro della immagine di un defunto esistente nella memoria eo- 

•sciente o sub-cosciente dell'individuo evocante.
Tutte le pubblicazioni Teosofiche (0, da circa trent'anni ad oggi, hanno propu- 

-gnato l'esistenza: a) di un'aura fluidica attorno alle persone e agli oggetti anche 
inanimati; b> del potere creatore della immaginazione, capace di proiettare torme- 
.pensiero reali, oggettive sti modelli ntentalmente visualizzati ; c) della letlura del 
,pensiero per mezzo della cliiaroveggenza.

Come si vede, la Teosofia ha dato in anticipo ci6 cite il Morselli si trova co- 
-stretto a indurre — sia pure come ipotesi arrischiata — dall'esame dei fatti.

Il Morselli rigetta la teoria della esistenza del doppio fluidico • ma e costretto 
a supporre non impossibili i prolungamenti protoplasmatici del Richet, ovvero lo 
-sdoppiamento personale coinpleto della Eusapia, cite e ora un quissimile, ora un 
■ dissimile dal suo corpo lisiologico.

Ma la teoria esplicatrice del doppio essendo ultra-filosofica, potrebbe fare 
supporre che • I'occultismo teosolico e le sue elucubrazioni sul corpo astrale • ab- 
biano un fondamento nei fatti di natura.

Cosi pure: tutti sanno che per i tcosofi i pensieri so no cose, con cio volcndo signi- 
tficare che ogni pensiero emesso dal cervello dell’nomo assume forma oggettiva piu 
0 nteno definita, pi(t o meno duratura, composta di materia eterea o meta-eterea, 
a seconda della intensity con cui fu emesso.

Ebbene tutte le ipotesi Morselliane sulla interpretazione dei fantasmi creati 
dalla Paladino, hanno per base questa vecchia teoria teosoftca (e spiritica) delle 
forme-pensiero.

Il Calvari concluse la sua splendida conferenza esprimendo la spe- 
aanza che I’autore di Psicologia e Spiritismo, scosso profondamente 
•dai fatti di cui e stato spettatore, possa col tempo e con altri e piu 
importanti esperimenti mutat e certe sue conclusioni attuali, assoluta- 
mente negative, colie quali egli si 6 voluto per adesso, chiudere in 
una via senza uscita, tratto da un soverchio amore per la sua fede di 
scienziato materialista e di tilosofo monista.

Per fare quest’altro passo in avanti il Morselli non deve che ap
plicate a s6 stesso il consiglio suggerito ai suoi colleghi:

Bisogna semplicemente rifare [a nostra educazionc mentale. Ci eravamo abi- 
•tuati a ragionare e ad argomentare con trnppa fiducia sulla rigidita dei nostri

\i) K le pubblicazioni spiriliche anche prim a; vedl per a :  « Del principio vilale » e « I! pc* 
risp irilo  * Kardec I*r l iv tfd e s ;  esprits . Per A: V a c tio n  des esprits sn r  la matter* % l.aboratoire du 
monde invisible* Per c :  L'emancipation de l\hne, ncll'op . cit.
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sillogismi. Bisogna allargare lc idee che possediamo sni poteri del nostro organismo- 
e sulla dinamica delle cose esterne. Ci eravamo formati un concetto troppo ristretto- 
della natura.

Bisogna spogliarsi di ogni preconcetto....

II Morselli, il quale ha dato prova di tanta buona volonta e di tanto 
rigore scientifico — del ehe, malgrado tutto dobbiamo essergli grati — 
l'ar<t bene a tenere maggior conto, nellesue ricerche future, dellostru- 
mento uomo, il quale, se preparato e raMinato secondo certi dati si- 
stemi, pub sviluppare facoltb capaci delle piii delicate e precise affer- 
mazioni supernoi mali.

La conferenza di Decio Calvari fu vivamente applaudita.

E nrico C arreras  — R om a -

P re m o n la lo n e ?

II Bollettino della Sera di New-York del 9 dicembre scorso, porta in cronacai 
il fatto dello scoppio di una bomba gettata a scopo di vendetta nella casa segnata. 
col N. 380 East 63“ strada di proprieta del banchiere Giovanni Bozztiffi. La bomba- 
esplodendo fece crollare parccchi niuri e feri quindici persone alcuna delle quali 
gravemente. La moglie di un certo Paolo Distesa che occupava con due bambini- 
le stanze piu vicine al punto dell’ esplosione, dovette la sua salvezza e quella dei 
ligli ad un sogno in cui le sembrava che la casa fosse in fiamme. -Si destb e senza 
raccapezzarsi se si trattasse di sogno o di realtik destb i figli e corse a riftigiarsi; 
in una camera che dava sulla via. Qualche minuto dopo avvenne l'esplosione e la 
camera dove poco prima dormivano i bambini fu la piti danneggiata; se qualcnno- 
vi si fosse trovato sarebbe certamente perito. x.
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:SPIRITIgWe«3 BTT» « SP1RIT1SMQ.IPOTBS1.

Egregio Signor Direttore del Luce e Ombra,

Rispondo tosto al sig. V. Cttvalli, verso il quale nutro tin sincero 
sentimento d i stim a per la puressa e costanza della sua fede spiritica, 
e che n e liu ltim o  fascicolo del L. e 0 . m i chiede per ch i nella ntia 
opera Psicologia e Spiritismo io abbia usato i term ini di « setta degli 
spiritisti », d i  « spiritisti settarii » e sim ili. E g li dice che « setta » i  
oggi divenuta sinonimo d i « societit segreta » (?), ed essendo per cio 
il t ermine « set tar io » preso ordinariamente in rnalo senso, s i  lagna 
che io lo abbia applicato ag li spiritisti.

A n s i tutlo, ne ll’adoperare quei term in i ero lontano dall'assegnar 
loro un significato dispregiativo o minorativo sotlo il panto d i vista  
morale. Sella  ntia opera s i troverd, seitsa dttbbio, della vivacita d i 
stile, m a non della cattiveria; s i scorgera, io voglio sperarlo, della 
franchessa, ma non della inurbanitd n i  della intolleransa. Ho io bi- 
sogno d i ricordare at Cavalli e a chittnque m i credesse inlollerante 
come un vecchio dogm atista, che la stessa ntia opera, ponendomi in

■ contrasto con quasi tu t to il cost detlo mondo ttfficiale o accadentico, 
dimostra perfettam ente il conlrario?

In  secondo luogo, e stando ancora suite generali, io non posso
■ consenlire col Cavalli su l significato ristrettivam ente sinistro dei 
term ini setta e settatio. Setta: « Quanlilit d i persone che aderiscono 
a qualcheduno, o seguilano qualche particolare opinione, o dottrina  
politica, o regola d i vita religiosa » (Panfani): o m eg lio :« Secte: E n
semble de personnes qui fo n t profession d'ttne m im e  doctrine: ex. la 
secte d ' Epicure • (Larousse). Aggiungo che « spirito sellar io » s i  dice



da lu tti  del vincolo die lega i  partig iani entusiusti d ' ana dottrinn- 
od opinione; e d ie dal campo politico e religioso codesti term ini pos- 
sono passare, e sono passati, in i/ue/lo scientifico e Jilosofico senza 
cite, usandoli, s i vog/ia espritnere altro se non niui convinzione pro- 
fonda , doqinatistica, sin pure intoUerante, nut niente affatto iinniornle 
o antidviie . Non contprendo percJit' il Cavalli voglia a ttribu irm i delle 
intenzioni d ie io non ho avuto.

In  terso hiogo, non e esutto quello d ie da ll’articolo del Cavalli 
parrebbe risultare: d ie ciod io abbia attribuito i  term ini, da Ini d.e- 
plorati, a tutti / credenti nello spiritismo o, meglio, nella inlerpre- 
tasione spiritistica dei fenom eni medianici su i qua/i verte il mio 
lavoro. Jo ho accuratamente, in tu tti  e due i troppo grossi volum i, 
distinto i seguaci dello spiritism o sistem a.specialm ente i  Kardechisti, 
da i credenti nello spiritism o in genere. Ora, il Kardechismo (me to 
ricorda per I ’appunto il Cavalli stesso) e organissato, nella massima  
parte dei suoi circoli o « gruppi » puri e genuini, in ntodo da assu- 
mere i caratteri d i setta (Jilosofico religiosa): basta il ritua/ism o delle 
loro sedate, a dimostrarci quest a indole sett aria.

Quarto: la confusione fr a  sp iritisti da una parte e occultisti, il 
lum inisti, m artinisti, Rosacroce da ll’altra, non sono io che / ’ho fa tta r  
essa <? reale, realissinta, per cou/essione d i uno scriltore spirito-oc -  
cultista d ’autorita, che il Cavalli certamente conosce ancor piii d i me: 
alludo al Dott. Encausse, alias Papus. Se il ntio egregio coutradditore 
apre i volum i dei Comptesrendus dei Congressi internazionali spi- 
ritistici o spiritualistici d i Parigi — volum i presiosi per hi cono- 
scensa del cost detto « spirito d i corpo » nello spiritismo m ilitan le  — 
troverh classificati in bell’ordine, accanto al gruppo dei Kardechisti, 
g li altri gruppi d i credenti nell’iUuminismo, Su'edeuborgismo. Marti- 
nismo ecc. ecc., i  quali costiliiiscono assolutamente delle «■ sette » nel! 
significato pitro del terminc.

Da ultim o, chi conosce alquanto la letteratura spiritistica d e ll’ul- 
tiino mezzo secolo (e credo d i avere, col ntio libro, provato che hr 
conoseo un poco), rimane impreSsionato del carallere dogmatistico- 
nel contenuto, entusiastico nella form a , di tu tta  la imntane produ- 
zione del seguaci della dottrinn, da quando il Rivail (Allan-Kardec)



la sistemo e irrig idl in una rete d i credence, d i principii e d i riti, 
sino aI momenta in cui la metapsichica propriamente sperimenta/e 
si 4 venuta svolgendo. Ma questo svolgimento della ricerca Ubera da 
ogni dogma <? storia recentissima! Che se lo spiritismo sta perdendo 
if suo carattere d i dottrina Jilosoficoreligiosa sistem atica; se la ere- 
denza spiritica s i raffina at contatto delta investigazione scientifica 
fsebbene questa sia ancora nella in/anzia su di an dominio cosi irto di 
difjlcoltci nalurali e artificiali), e se rafforsandosiperde lesue asprezze 
e le sue iutolleranie, cib s i d n  e precisamente ad un piccolo numero 
di ricercatori die, accingendosi a ll’ esame dei fa t t i  designati come 
* spiritici », s i sono prim a spoglinti da ogni spirito settario ed hanno 
proceduto senza il fa rd e l to ingombrante d i dot trine be We fn tte. e senza 
le lenti o i  p rism i defom iatori d i credense passate, per fnnattsm o  
dei loro seguaci, alia fase rituale.

Se il sig. Cavalli ri/eggern la mia opera, vedrd die rispetlo a 
questi investigatori in metapsichica, e rispetto alia opinione spiritica 
depurata da qualsiasi dogma o rito o principio sistematico, io non 
ho usato m ai i  term ini setta e settario, lim itandom i a scriverli, senza 
alcana intensione offensiva o spregiatira, solo a proposito d i uno 
stato d i fede d ie oramai, nell’animo dei pin serii ed austeri psichi- 
cisti, & per fortuna tramontato o sta tramontando.

Genova, li 14 dicembre 11)08,

Prof. E nrico Moksei.li.

jeH N .K IN G  ■■ c "  e m e O T  ...

Egregio Signor Direttore,

A l tango articolo del sig. lag . Luiyi Nola Pitti d i Palermo, il 
quale sostiene die anche dopo la burla ce/ebre narrata da Roberto 
Bracco fitto da l 1886 le mie critiche storidie, le m ie osservazioni
psicologiche e le m ie orgomenta.'.ioni_ fogiche, non hanno accoppato
lo spirito « J o h n - K i n g -  ,, cacciandolo fra  le creazioni del subcosciente, 
di Eusapia Paladino, E lla  m i permetta d i rispondere in breve.
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Sella  mia opera Psicologia e spiritismo, ricordando quelle bur- 
lesche sedate d i Napoli in cui lo spirito-guida della Eusapia fu ,  da 
a la iu i g iovia lissim i antisp iritisti, messo Jino dal 1886 in comuni- 
cazione con t'inventato spirito * Chicot», io ho scritto d ie  «John ebbe 
un colloquio anim atissim o con Chicot, e s i dissero viceiutevolmenle 
le loro generalitd  » ( Vol. 11, p. 457).

Ebbene: avrb fovse, uella Joga dello scrivere, dalo un po’ troppo 
di animasione al colloquio fra  le due « entitu •, ed avrb anche col 
Lermine • colloquio » sintetizzato troppo ristrettivainente it fatto sto- 
rico avvenuto nell’ agosto del 1886 in casa Chiaja. Ala apro il libro 
d i Bracco (Lo spiritismo a Napoli nel 1886, Napoli, J. Perretla, 1907), 
e a pag. 184-195 trovo riprodotta una letter a dei signori Dworzack, 
Franchi e Goetzel al direttore del Pungolo in data 18 settembre d i 
quell'anno, dove si legge;

* Aoi mettemmo in comunicazione g li  spiriti d i quel noto circolo 
spirilico napoletano (d i casa Chiaja) — ossia John-King, Monary, Lo- 
riani — col nostro inventato Chicot. Ebbene John-King, Monary e Lo- 
riani parlarono con Chicot, come se Chicot non /osse un ' invenzione.

« Richiamiamo  — essi conlinuano — su  questo fatto la maggiore 
altenzione, poichi senza d i esso i nostri esperim enli non avrebbero die  
una importanza relativa  » (ivi, pag. 193).

Or dunque, ne ll’accennare ad un colloquio Jra  John-King e Chicot 
io m i sono basato suite afferm azioni d i Ire signori, della cui veri- 
dicitd non ho ragione alcana d i dubilare. E  poichi non tu tti  i  ver
bal i  delle sedate, in cui fu  consumata quel la gustosissim a burla, 
vennero poi ricuperati e se tie pubblico sol tan to una parte; e poichi 
la dichiarazione dei signori Dworzack, Goetzel e Franchi j u  ja tta  a 
ricordo fresco dell'accaduto, stim o ajjatto inutile seguire e discutere 
panto per punto, nelle sue sottigliezze jideistiche, I ’elucubrata critica 
Jatta dall'ing. Nola-Pitti a quelle inie poche frasi.

A me bastava, pel mio assuuto, a me basta ancora oggi, dopo 
letta e ponderata tale critica, il Jallo storico risolulam ente ajjermato 
da i jirm a ta rii de ll’articolo del Pungolo, che cioi lo « spirito  » Eusa- 
piano e lo » spirito  • Chicotiauo si parlarono (!!).

Quanto all essersi le due « entita  • spiritiche dette le loro genera-
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lit it, o in uello o in qtiei colloqui, la cosa e perfeltamente presumibile 
dalla semplice let turn d i it no dei verbali rintracciali, qnello della set- 
lim a seduta (op. cit. pag. 226 232). Q uivi s i legge che il  competent is- 
sinto cav. B. Chiaja, il proteltore e il campione in buonissima fede  dello 
spirito d i Busapia, s i lascib,pur troppo, atrocemente ingannare da Ho 
pseudo-spirito Chicot, che g l i  raccontd sna vita  morte e m iracoli e 
accolse e contraccambib, con inim itabile sussiego, i  sah tli deH'allro 
non meno spurio « spirito  » d i  Frale Amjelieo (?!), in allora intperso- 
nantesi nella Busapia stessa insieme con John-King. Che tu tli  quest! 
• sp ir iti  » abbiano dette le loro generality e s i sieno creditti mutna- 
mente, questo £ Pessenziale: se poi l'abbiano fa lto  o in ntodo diretto, 
o mediante il piit autorevole e serio degli sp iritisti italiani, cioe del 
cav. Chiaja, 6, per la questioue dell’esistenzn rcale rf/John-King, cosa 
affatto secondaria.

Rispetto a t racconlo d i  Bracco io ho usato il term ine  « amplifi- 
casione •, sia per ch i ad esso fu  dedicato Sostansialmente nit volume 
di oltre pag. 250, sia per ch i la burla (come ho dimostrato nella mia 
opera) non ha menomamente d istrut la la medianitii della Paladino; 
ha soltanto provato, per chiunque abbia la mente libera da precon
cetti e da credense, la inesistensa « spirituale  » o spiritica del troppo 
celebre pirata americano.

Genova, 15 dicembre 1903.
Prof. E. M o r s b l l i .

L’ls tln to  d*ll* Im m o r ta ll t* .

Questo v’ha d’incomprensibile: I’uomo muore e si rinnova continuamente eppure 
vive come se fosse immortale.

S. Gerolamo.

♦ * »
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FILOSOFIA  E SPIR ITISM © (i)

II.

— Ebbene, mio earo, secondo me vi sono tre interpretazioni pei 
fenomeni spiritici.

l.° L’esistenza di anime umane disinearnate.
2° L’esistenza di esseri non utnani e all’ umanitk superiori per- 

venuti a comprendere in parte il meccanismo dell’intelligenza umana 
pervenuti ad abbassarsi al livello del mondo umano e desiderosi di 
lasciar traccie della loro esistenza.

3.° L’esistenza nella psiche umana di speciali energie, di una 
speciale capacity di irradiare al difuori di s6 Ie idee psichiche e al di 
fuori di sfe fornirle di consistenza materiale.

Ora, io provo per pure ragioni filosofiche una certa difticolta (in- 
tendiamoci bene: non ne nego assolutamente la possibilita) ad am- 
mettere la prima ipotesi.

— E perchfe?
— Per questa sola ragionc: che io non posso ammcttere che l’anima 

sia per sua natura semplice, non composta. Son fermamente persuaso 1

(1) Pubblichiarao la seconda parte di questo articolo, quantunque contrarl in 
massima alia sua tesi, perchb pub dar luogo a teconde considerazioni e si presta 
ad essere discusso e commentato. Non ci sarebbe difficile confutare, nel campo 
della spcculazione astratta per la quale tutto 0 sostenibile date certe premesse, le 
argomentazioni sottili dell'amico Bruers, ma preferiamo lasciare questo compito 
ai nostri lettori onde il loro interesse per questi problemi sia stimolato e il nostro 
scambio di idee col pubblico riesca piCt attivo ed efficace. Stamperemo le risposte 
meritevoli che sull'argomento ci perverranno.

La Retlazione.



•che nella natura nulla sia semplice eccettuato l’Assoluto, ciob 1’ Uni- 
verso considerato net suo insieme.

L’ Universo di fatto b semplice pel solo fatto che b iniinito ed 
•eterno: ora, che l’anima non sia infinita lo prova il solo fatto che essa 
e cosoiente. Coscienza e infinito sono due termini che si contrad- 
•dicono categoricamente. Io mi domando percib: perchb l’anima, la 
quale e composta come il corpo, non deve soggiacere alia stessa legge 
che al corpo sovrasta? Poichb, mio caro, riflettete bene: si afferma 
•che l’anima non 6 composta perchb e un ceutro sintetissatore: l'lo, la 
•Personality, si afferma, non pub essere che il riflesso di un corpo 
•semplice.

Ed io ribatto: certo l’anima in quanto e l’anima b un centro sen- 
tetizzatore, b semplice, ma anche il corpo come corpo b uno, b sem- 
:plice. Ma pertanto b un semplice prodotto del suo cottlrario: il com- 
•posto, perchb precisamente come afferma, lo stesso Platone, da un con- 
trario nasce 1’ altro contrario. L’ armonia b unica ma b composta di 
<tanti suoni. Percib io concludo che l’anima, dopo la morte, segua il 
medesimo destino del corpo, del quale essa non e per cosl dire che 
la tiamma. Notate bene, in filosofia bisogna sempre procedere molto 
•cautamente, non affrettarsi troppo ad enunciar leggi e regole: nell’u- 
niverso tulto e possibile.

Percib io vi ammetto la possibility della persistenza di un’anima 
dopo la morte, ma questo come eccesione, non come regola. Ma ricor- 
•datelo: b un’eccezione alia quale io ttel mio intim o non credo affatto: 
vi credo come filosofo.

L'amieo, convinto spiritista e credente neU’immortality dell’anima, 
■taceva, ma nel suo viso si leggeva il dubbio, 1’incredulity.

— E pur vero, proseguii, che la piu difficile impresa di questo 
anondo b quella di persuadere un uomo che crede ncll’immortality 
dell'anima che questa immortality e un mito, e cib, io credo, perchb 
tale credenza riposa, non sul nudo ragionamento, ma su qualchc cosa 
•di ben piu radicato, di ben piu difficile ad abbatlere: il sentimento.

Vi sono nell’uomo convincimenti unicamente basati sulla fede, ri- 
cercatene le radici per scalzarle, e non le troverete, o per meglio dire 
vi riuscira impossibile 1’ impresa, poiche tali radici si sono ramificate
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per tuttoil corpo, anzi, si s'ono col corpo stesso immedesimate. L’uomo,. 
siatene certo. crede cib che ha bisogno di credere, ed io conosco lanti 
e tanti che si sono convertiti alio spiritismo dopo la morte di persone 
care, perche non potevano persuadersi che fossero morte per sempre, 
non potevano rassegnarsi alia fatality.

— Potreste anche aver ragione, replied l’amico, ma come spiegate 
voi I’apparizione e i colloqui di padri, di madri, di (ratclli, di amici, 
che hanno luogo, si pub dire immancahilmente, ad ogni seduta spiri- 
tica? Come vi spiegate, notate questo, la rivelazione di certi segreti 
conosciuti solamente dalla persona morta passata alio stato di spirito?

— Non avete torto: questo problema b senza dubbio dei pib ardui. 
ma ricordate le due altre ipotesi....

— Certo, le capacity psichiche inconscie, e l’esislenza di esseri 
extraumani.

— Benissimo! per me queste due ipotesi sono piii che sufficient* 
per spiegat e qualsiasi fenomeno, senza dover rioorrere all’immortalita. 
dell’anima.

Riflettiamo intanto sull’ipotesi degli esseri extraumani.
Innanzi tutto quale la natura di questi esseri. quail le relazioni 

che essi potranno avere coll’umanitfi? Esaminiamolo questo problema. 
Paragonatevi un istante voi medesimo ad un insetto qualsiasi, per 
esempio ad una formica. Voi converrete meco che la vista di questo 
insetto non pub non esscrc limitata, e limitata da tamo da non rive- 
largli affatto l’esistenza dell’uomo.

Per unn form ica I'uomo non esiste, il piede di una creatura umana. 
e per lei cib che per noi una montagna, anzi molto di piit, e conside
rate questa analogia nel suo stretto senso letterale.

Immaginatevi ora di assistere presso un loro nido all’incessante 
lavoro di queste piccole creature: voi essere assolutamente sconosciuto, 
irrappresentabile per loro, voi la cui psiche e infinitamente piti vasta 
di quella delle formiche, voi che rispetto alle formiche (notate questo) 
non vivete nello spasio e nel tempo, voi pertanto, comprendele in 
parte 1’inlimo meccanismo della loro intelligenza, voi sapete a priori 
quale nc sia il valore, quale sia la finalita di tutto il loro lavorlo, cib- 
che esse medesime ignorano.
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Voi per queste beslie siete Dio. sietc un csserc fornito d’inlinita 
potenza, un vostro solo gesto, pub disperderle nello spazio, e distrug- 
gerle per sempre. lmmaginate d'afferrare una formica colle dita, ere- 
•dele voi ch’essa sappia d’essere contemplata da un essere vivente e 
Pensante?

Non crcdetelo mail Se la formica sack pur capace di pensare, 
•essa creder& d’essere trascinata in chis&& quale formidabile ciclone, e, 
ridete, un po’ di saliva, ccco il diluvio universale, il breve chiarore di 
uno zolfanello, ecco i fuochi e le fiannne infernali- Eppure a tutti que
st!, per l’insetto, reali caiaclismi, presiede una coscienza, una volont.i, 
Aina potenza che sa quello che vuole.

Ora, che cos’e dunque l’uomo rispetto all’uni verso, se non un es
sere infinitamente piii piccolo d'una formica?

Immaginatevi una formica intenia a trascinare faticosamente un 
4>rano di miglio, afferrata da un uomo e ricondotta in un ultimo  di- 
•nanzi all’entrata del proprio nido: oh! meraviglia! ecco l’insetto cre
dere fermamente all’esistenza immortale di qualche anima di formica, 
perchb per lui era inconcepibile, nevvero, che un altro essere — e quale 
Dio mio? — potesse prevedere ch’egli desiderava trascinare il grano 
-di miglio al proprio nido.

Ma, proseguendo nei suoi ragionamenti, questa formica, la quale 
•crederi nell’esistenza di qualche anima consorella, si vedr£ costretta 
a ritenerla fornita di capacity superiori alle proprie. Ora, dite un po’, 
mold nostri spiritisd non ragionerebbero per avventura, come questa 
nostra ipotctica formica?

L’amico taceva, e, ve lo confesso, non certo persuaso.
Io continuai:
— Ma qui, amico mio, apriamo una parentesi, che vi (aril piacere, 

io credo. Molti che negano lo spiritismo fra i tanti argomenti portano 
pure questo: che 6 addiritlura inconcepibile come esseri a noi di tanto 
superiori, possano comunicare con mezzi cosi rudimentali come i 
picchi dei tavoli, scritlure o disegni puerili ed altre cose consimili. 
Ora. io domanderei a costoro quali mezzi di comunicazione essi use- 
rebbero per esempio con la nostra formica.

Forse parlerebbero la nostra lingua, forse le seriverebbero in ca-



ratteri urnani, oppure abbaiercbbero come un cane, o miagolerebbero- 
come un gatto ? o non piuttosto cercherebbero di vedere quale lin- 
guaggio parlino le formiche e se lale linguaggio avesse luogo, suppo- 
niamo, per mezzo dclle antenne, non cercherebbero, che so io? di imitare 
un'untenna con uno spillo, con una pagliuzza?

E fatto cib crederebbero essi Corse d’aver raggiunto la perfezione?
Ahimb! certo che no, e come riderebbe la nostra formica, se po- 

tesse ridere, nel vedere questa pagliuzza im itare  i moti delle sue an
tenne, cosi fanciullescamente. Essa certo conduderebbe:

Evidentemente spiriti superiori non esistono, perchb mi riuscirebbe 
incomprensibile il fatto ch'essi di tanto a me superiori non sappiano- 
fabbricarsi una cosa cosl chiara e cost semplice come la mia antenna.

A questo punto 1’amico m’interruppe ridendo:
— Vada pel vostro paragone: qui noi andiamo d’accordo.
— Meno male, ripresi, ma chiudiamo hi parentesi e riprendiamo 

1'argomento interrotto. Noi dimentichiamo ciob la terza ipotesi: 
che i fenomeni spiritici siano dovuti a proprieta psichiche sconosciute 
all’operatore medesimo. Voi converrete meco (e con noi convengono 
tutti i filosofi e tutti gli scienziati) che cib che voi vedete del nostro- 
medesimo corpo non 6 la rcaltb, o se si vuole non e tu tta  la realtii-

Come il cieco ignora la propria im m agitte fisica, cosi noi igno- 
riamo non uno, ma infinili aspetti che il nostro essere assume all’e- 
sterno rispetto ad altri esseri, ad altre lorme di vita.

Voi sapete che i teosofi sono fermamente persuasi che l’animai 
umana sia composta di sette princip!: ora in questa ipotesi certamente 
c'b qualche cosa di vero. Nella nostra psiche albergano forme di co- 
scienza da noi stessi abitualmente ignorate, noi viviamo in piani di- 
vita a noi stessi ignoti e suscitiamo effetti di cui non possiamo com- 
prendere la causa. Cosi un cieco pub suscitare in una donna un’ardente 
amore per la sua bellezza fisica, ignorando questo suo proprio valore. 
La bellezza fisica del cieco, notate bene, comunica col seuso visiro  
della donna innamorata. Noi pure, ripeto, siamo ciechi.

E certamente b possibile, ed ancor piu che possibile b certo. che- 
moltissimi dei fenon\eni spiritici sono unicamente dovuti alia manile- 
stazione di queste ignote propriety dell’essere umano.
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— Anche le materializzazioni ehe lasciano tracce sulle fotografie 
e sulla creta?

— Anzi, precisamente queste.
— Ma come spiegate voi il processo di materializzazione?
— Questo 6 appunto il mistero che la scienza, forse, risolverk un 

giorno.
— D'altronde la possibility di una materializzazione del pensiero 

£ intrinsecamente la piu comune cosa di questo mondo...
— Davvero, non mi sembra?
— Avete torto. Ditemi un po’: che cos’£ 1’arte in genere se non 

materializzazione del pensiero? L’artista che ritrae sulla tela un pae- 
saggio, un corpo umano, e traduce pure tutti i piit fini sentimenti del- 
l’animo suo, non traduce il purissim o  pensiero in materia?

— Convengo, ma la differenza fra i due casi fc grandissima, perchfc 
1‘artista trova giy creata la materia prima ed egli non fa che modi- 
licare la composizione di tale materia.

— Ebbene, nell’altro caso precisamente noi ci troviamo dinanzi a 
questo fenomeno: che il pensiero oltre se medesimo crea pure la ma
teria. Cosl come l'insetto trasuda da s£ medesimo il bozzolo, cosl come 
l’essere umano & tornito di una forza autonoma d’assimilazione della 
materia che lo circonda.

La materializzazione dello spirito altro non sarebbe che una rapida 
generazione di esseri speciali, fatta, non pel tramite del corpo, ma pel 
solo tramite dello spirito.

— E il medium, secondo voi, non sarebbe per cosl dire che Voste-
irico di queste creature! •

— Forse, ma meglio ancora, lo si potrebbe ritenere la madre 
stessa.

— E il padre ?
— Il padre sarebbe chi assiste alle sedute e forma la catena. In 

molte sedute avviene che il figlio comunichi col padre, il marito colla 
sposa. Questo si spiegherebbe come una estrinsecazione delle idee 
mnemoniche conservate dal superstite, le quali idee per mezzo del 
medium si rivestirebbero di una tal quale solidity.

E notate questo: che tale generazione si potrebbe paragonare a



quclla che avviene durante il sogno. Non parlale voi in sogno coi
vostri defunti? II sogno finclie vi si & immersi non e forse la piu ma-

%
tcriale delle realty-

Eecovi dunque un’altra definizione dei fenomeni spiritici: l’ogget- 
tivazione, la riflessione all'esterno del sogno.

— Sia pure, ma laseiamo ora da parte le materializzazioni degli 
spiriti, parliamo degli spiriti che non si malerializzano, che comuni- 
cano lipiologicamente, ricordiamo sopratutto l’obbiezioni che vi ho gia 
I'atto: la conoscenza di segreti ignorati da tutti gli assistenti, non solo, 
ma quel che piii importa, dall'intcressato medesimo.

— Ma, amico mio, ignorati da chi?  Dalla coscienza abitua/e del 
soggetto, ma non abbiamo noi ammesso 1’ esistenza nell’ uomo di un 
subcosciente - Non solo, 6 possibile dimenticare certi pensieri e certe 
cose per ricordarle solo in occasioni eccezionali, ma e pure possibile 
ad un uomo trasmettere certe idee ai propri discetidetUi, nei quali di- 
scendenti esse potranno covare senza forse mai passar dallo stato po- 
tenziale a quello elTettivo, per tutta la vita, se occasioni eccezionali 
non si presenteranno.

L’amico qui taceva meditando. Io proseguii:
— Persuadiamoci, amico mio, che il meccanismo della nostra psi- 

che e infinilam ente  piu complicato di quel che non appaia alio scien- 
ziato. Se fosse possibile un microscopio per ingrandire e render visi- 
hili i processi del pensiero, vorrei quasi dire un psicoscopio, quali 
meravigliosi fenomeni non scopriremmo noi nel nostro cervello lino 
ad ora da noi perfettamente ignorati! E del rimanente, non dimenti- 
cate mai la nostra prima ipotesi: quella di esseri extraumani....

— Ma come spieghereste voi, interruppe 1’altro, l’apporto di og- 
getti, ammettendo la sola ipotesi delle facolta psichiche ignorate?

— Non vedo in cid alcuna difficoltii una volta ammessa la possibi
lity della materializzazione del nostro pensiero.

In ultima analisi, se e possibile ad un uomo fabbricare un dato og- 
getto per afferrare oggelti lontani, £ altrettanto possibile la istantanea 
creazione di questi speciali mezzi nelle sedute spiritiche. Come 6 pos
sibile la materializzazione di un essere,” cosi deve essere possibile la 
materializzazione dell’idea di uno strumento, e la realizzazione del de- 
siderio di adoperarlo.
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1,’amico qui mi laceva Scgni dubilalivi, percib io conlinuai:
— Certo io vi ho riconosciuto fin dal principio che qui noi ci tro- 

viamo dinanzi ad un enigma, diuanzi ad un lenomcno del quale pos- 
siamo immaginare la possibility, ma non constatare I’intimo meecanismo. 
Sono d’accordo con voi nell’ammettere che altro e constatare un fatto, 
altro spiegarsene l’origine. Ma voi pure difcnsori dell'immortality del- 
l’anima procedete per ipotesi. Non dimenticatelo mai: nessuno, da 
quando l’uomo esiste, ha mai provato con argoinenti positivi, assionia- 
tici, che l’anima umana e immortale, anzi per ammetterlo i filosofi 
debbono fare dell’iioino uti'eceesione nella natura. Io non dico che que- 
sta eccezione non sia possibile, ma constato la sua natura d'cccezione 
e percib dunque d’ipotesi.

E se volete vi riassumerb la mia opinione sullo spiritismo con una 
rapida frase: t l  possibile spiegare i fenom en f spiri/ici seiisn tiover 
ricorrere all'ipotesi dell1 im m ortalita dell'anim a personate.

L’amico non parlava, e (mi si permetia questa contradizione) nel 
medesimo tempo non taceva.

Io leggevo nel suo volto 1’ incredulity; quello stato d’animo del- 
1’ uomo a cui si t  inspirato un dubbio lino allora tenuto, direi quasi 
gelosamente nascosto. Quanto lorte, quanto potente ncll’uomo il desi- 
derio dell’ immortalita della propria anima, se pub trasl'ormare una 

•ipotesi. un’eccezione, in un’assoluta certezza.
Vi sono opinioni che voi non potete confutare colla parola.
Certo: il confronto che dalla fede nelPimmortalita si pub trarre 

non ha limiti c molli uomini vi sono che sulla soglia di quel pauroso 
mistero, di quel tempio tenebroso che a noi sembra la morte, sentono 
l’irresistibile bisogno di credere e si convertono.

Ma io sono lermamenie persuaso che esiste una lede altrettanto 
sicura, ma certo piu difficile da conseguire e per la quale b necessaria 
una educazionc dello spirito, diuturna, faticosissima e che percib alia 
maggior parte degli uomini e inesorabilmente negata. E questa dico 
e la fede nella vita universale: e necessaiio idenlijicarci col mondo 
che ci circonda, non considerarci come esseri a parte, non sperare, non 
desiderare di conservarci cterniimente tali. E questa 6, secondo me. 
la somma sapienza che ad un uomo sia dato raggiungere: pcr>uadersi.
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comprendere menlre vive che la sua personality e una menzogna, e 
vivere dl di fuori della propria personality. Comprendere ehe in lui 
vive gift tutto l’universo e che percid la morte nulla pud distrugrgere. 
se non quel che non d vero: cioe la sua persona. II fondo dell'anima 
sua, la sostanza ultima del suo corpo, quella d immutabile, quella d 
immortale, ma queH’immortalitfi ignora sd medesima, d inconscia: non 
t? stata, non e non sttra m ni personale.

A ntonio B rukrs.

II a lo m o  ch e  p a» M .

II giorno passa, ma tu puoi arrestarlo con un’ opera duratura nel tempo. , 
E dove va il giorno che passa? Si conlonde e si perde nel tempo eterno che 

non ha misura.
E che la I'etcrno?
Ama.

(Dali'Almanacr.0 del Coeuobium).
Sai-vatokk Farina.

La v e r l t* .

La verita i  per gli uomini cio che la ragione c pei pazzi: tntti credono chc 
sia in loro e che manchi in altrui.

* v •



p e r  l a  R i e E R e n  p s i e m e a

Kiceviamo dal signor Peretti di Genova e pnbblicliiaino con qualche ritardo- 
causa le necessarie indagini:

Egregio big. A. Mnrsorati,
Genova, 20 Xov. 1908. 

Milano.
Sollecitato dal comitne amico sig. Ernesto Bozzano, iuvio alia S. V. due 

comnnicazioni mediauiche die a into gindizio, hanno assai valore.
L una s'intitola • Preannuncio di morte conseguito medianicamente ■, e 

roppresenta quanto vi pud essere di probante in tenia di preannunci.
L'altra, di • Identificazione spiritica », avrd pure sommo valore, dato cite 

risulti veridica.
Ritenevo cite i gioruali di Milano di quell’epoca riportassero in cronaca 

il fatto di cui in essa si tratta, ina tanto il Corriere della Sera, quanto il Se- 
colo sono muti. — Re chiesi spiegazione alien titii medianica comunicante, la 
quale rispose che se male non era informata, fu  il potere Giudiziario che ne 
vieto la pubblicazione avendo sospettato il padre colpevole di veneficio. Con lo 
stesso riserbo m’indicd il niunero dell'abitazione di via Magolfa, segnandonti 
il R.° 20, cost pure il nome del dottore che euro le bantbiue e che disse, suite 
pi ime, trattarsi di nieuingite; questi sarebbe il medico comunale Rossi Angelo.

Delta entitd consiglia rivolgersi per maggiore sicuresza al padre Fiorenzo 
Milani che lavora tuttavia nel Gazometro, il quale dard cert anient e antpie 
spiegazioni.

Mi lusingo che la S. V. potrd delegare persona di pietta fiducia per com- 
piere le predette indagini e quante altre credent del caso, e la prego di conitt- 
nicarmene I’esito.

Avrd niollo altro da coinunicarle trovandomi a disporre di ttna medianitii 
potente e sincera, pel cui tramite si mauifesta uu'enlitd esercitata in Vita 
in questi studi. e che ha fermo volere di rendersi utile.

Riceva i miei distinti salnti
Devotissimo 
C. Peretti

Salita Carmine 5-5.

P. S. — Sell’anno 1904, epoca in cui avveune il fatto in qnistioue, il me
dium si trovava^in navigazione e precisamente nell’Oceano Atlautico sulla 
R. X. Vespucci in servizio militare. Cid i  bene si sappia oude evitare le solite 
obiezioni.
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Da circa un anno, in unione all’amico signor Ernesto Bozzano, 
io vado sperimentando con un giovane medium dotato di automatismo 
scrivente e pel cui tramite si manifesta un’ entity se affermante l'a 
mata mia consorte. Gradatamente si andarono accumulando tali e tante 
prove in favore dell'identity di lei (ora in forma d’ incidenti privatis- 
simi noli a me solo, ora in quella di particolaritA di fatto note soltanto 
alia defunta e riscontrate conformi a veriti), che in me come nel 
Bozzano si dissipb qualsiasi dubbio in proposito,

Ma di cib ad altro momento. Per ora mi limito ad esporre un 
latto recentemente occorso, il quale prescnta caratteristiche che non 
lasciano adito a nessuna delle obbiezioni che I’ipercritica scientilica 
accampa di solito contro i migliori esempi di manifestazioni di defunti.

La sera del 15 ottobre 1908, il medium venne da me per infor- 
•marmi che doveva partit e alia volta di Roma e di Palermo per essere 
di ritorno fra una diecina di giorni. Avendo io a Roma una cara eon- 
giunta, moglie a un distinto avvocato e madre di quattro bambine, 
pregai il mio amico a volcrsi recare da lei onde porlarle i miei saluti 
e baciare per me le bimbe. A tale scopo, lo munii di un biglietto di 
presentazione nel quale informavo la mia congiunta come il latore del 
medesimo fosse l’amico medium di cui le avevo tante volte parlato.

Egli parti per Roma nella notte stessa. Il domani si presentb al do- 
micilio di detta signora, consegnando alia porta il biglietto di presen
tazione. Dopo breve momento venne informato che la signora era fe- 
licissima di riceverlo, ma che lo pregava di passarc nella camera da 
letto, avendo una bambina ammalata. Poco dopo il mio amico si tro- 
vava in presenza della signora, la quale reggeva Ira le braccia una 
bimba di quindici mesi in preda a febbre intensa.

Strano a dirsi! Mentre venivano scambiate le consuete formole di 
presentazione, la bimba coi suoi braccini tesi mostrb subito tale de- 
siderio di recarsi nelle braccia del nuovo arrivato che la mamma do- 
vctte accontentarla, cosa di cui quest’ultima si meraviglib non poco.
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poichfr la bimha mui per lo innanzi aveva voluto staccarsi da lei, rr- 
liutando persino di reearsi fra le braccia del proprio babbo.

Com’ebbi a dire, la mia congiunta non ignorava le quality me- 
dianiche dell’amico chc le presentavo, per cui lo invitb a srrivere 
automaticamente nella speranza di ottenere informazioni circa lo stato 
della sua piccina; ma ogni tentativo fu inutile, la mano del medium 
rimase costante nente inerte, e fu forza rinunciare alia prova.

Dopo qualche tempo egli si congedb, promettendo di ripresentarsi 
al suo ritorno da Palermo, nella speranza di trovare la piccina in via. 
di guarigione.

Partito da Roma nel giorno stesso, giunse a Palermo il 180ttobre. 
In quella medesima sera, non appena ebbe finito di pranzare, si sentl 
spinto a scrivere, e provvistosi di carta e matita, traccib sul tavolo 
del Ristorante la seguente lettera dettata dall’entita di mia moglie, e 
a me diretta:

Caro Carlo,

Ho vedttlo Venerdi 16 la piccola Pierina; 4 mo/to mafata e venue 
jra  le mie braccia per la prim a e per l'u ltim a  volta. k  carina, ma  
non i  fa lta  per vivere. Mi volevano fa r  scrivere, ma non lo feci, per 
non dare un dispiacere ad E ster; poverina, se sapesse cite quando tie 
riceverai il mio scritto essa sard con m e!

Qtti il m edium  Canti/lo nega e non lo crede. Gli ho detto di ri- 
tornare subito subito a Roma, perchi non la vedrd p in ; essa par lira 
col Sole d i Mercoledl, cioi fra  tre giorni e lu i arriverd tardi. I l  
medium saprd l' istante, perchi g li ho promesso d i / arglie/o sapere 
/isicamente affine h i  s i convinca. (Tu medium prendi copia d i questo 
scritto ed invialo con tna lettera a Carlo. Ritorna subito indietro).

A te Carlo corag gio, per chi bast a solo il coraggio. Amo presto 
essere presso d i te. Addio; tna sempre

Giuditta.

Trascritta questa comunicazione, il medium la univa a una sua 
lettera in cui m’informava di quanto gli era oecorso a Roma, manife- 
stando i propri dubbi circa l’attendibilit& della profezia di morte.

Il giorno dopo lasciava Palermo diretto a Napoli, dove giunto-
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cbbc ad incontrarsi con un amico che lo voile suo ospite. Nel giorno 
di mercoledi 21 Ottobre, alle ore sette del mattino, allorchfc trovavasi 
ancora a letto, fu colto da una sensazionc pcnosissima come di crampi 
al cuore, e per un istante credettc morire. Fortunatamente il males- 
sere fu cosl breve da non lasciargli il tempo d’ impensierirsene. Si ri- 
cordb allora di quanto aveva scritto a Palermo, per cui gli balenb 
alia mente non fosse quello il segnalc fisico preannunciatogli in rap- 
porto all’ istante della morte della birnba. Non appena alzatosi egli 
lece parola dell’occorso all’amico suo, il quale naturalmente ne rise.

Lasciata Napoli, egli giunse a Roma il giorno 22, e recatosi tosto 
al domicilio della mia congiunta, apprese datla cameriera la triste 
nuova che la piccina erasi spenta alle ore sette del mattino precedente, 
cioe col Sole di Mercoledi, come aveva preannunciato la scrittura me- 
dianica.

Nel mattino stesso di mercoledi io ricevetti da Palermo la lettera 
del medium. Non sari inutile far rilevare come questi siasi all'uopo 
servito di un biglietto postale, ci6 che dal punto di vista probativo 
non manca di valore, poichi: i tiinbri dell’ uflicio postale di Palermo 
in data 16 Ottobre, risultano per tal modo impressi a tergo della let
tera stessa.

Un’ora dopo io ricevevo da Roma un telegramma cosi concepito: 
Pierina volata al cie/o stam ane alle sette; desolatissimi.

Questi i fatti, i quali mi sembrano di per s6 suflicientemente elo- 
-quenti per dispensarmi dal fare commenti.

Genova, 20 Novembre 1908.
C. Peretti. 

Salita Carmine, 5

Confermo quanto sopra esposto.
E. Bozzano.
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V e r b a l e .

A lie ore 8 del 10 novembre 1908, venne in mia Casa il mio ottiino 
amico sig. C- B., capitano marittimo, per comunicarmi una sua rela- 
zione, scritta poco prima, nella quale rii'eriva un fatto assai strano a 
lui occorso prima di mezzanotte: ne trascrivo il contenuto.

« Il sottoscritto G. B., espone quanto segue:
« La sera del nove andante, verso le 21 e 3i4, mentre mi ritiravo 

nella mia camera da letto e m’accingevo a coricarmi, fui vittima di 
■un’allucinazione che vado ad esporre.

« Rientrai in casa poco dopp le 23, con tempo splendidissimo, senza 
preoccupazioni di sorta, tranquillissimo di spirito e sano di corpo. En- 
trato che fui nella mia camera e posto il candelliere sopra il casset- 
tonc mi accingevo a spogliarmi, rivolto al mio letto ancora ricoperto 
da un drappo di seta orientate oscura, quando notai un non so che di 
biancastro verso il capezzale. Rilenendolo un asciugatoio buttato a 
caso sul letto, m’avvicinai per toglierlo, ma con grande mia sorpresa, 
quella forma biancastra aveva assunto forme umane.

« Ip vedevo una bambina di circa 10 a It anni, ricoperta di una 
camiciuola bianca greggia, bruna di capelli, sopracciglia ed ocelli 
neri, colorito terreo (bianco-giallastro), seminuda, avendo la camicia 
raccolta sotto le ascelle; giaceva sul letto supina, con le gambe pie- 
gate ad angolo retto con i ginocchi rivolti in alto, tenendo entrambe 
le mani sul ventre, come se la creatura fosse in preda a forti dolori, 
mentre il viso era contratto come da spasimo. Notai che il ventre nudo, 
era profondamente e longitudinalmente solcato da una lunga ferita.

« Non provai alcuna sensazione di ribrezzo, nfc tanto meno di paura. 
ma credetti solo di essere in preda a un efTetto ottico, e per accertar- 
mene guardai da un altro lato, scomparendomi la visione; riguardando 
il letto, la sensazione si ripeteva. Ci6 mi dimostrava che il fenomeno 
era Iocalizzato. Chiudendo per£> gli occhi, parevami che la sensazione 
perdurasse, ma tutto scompariva se li ricoprivo con le mani. Accer-
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t.itomi per tal guisa che la visione aveva un che di eoncreto, m’avvi- 
rinai al letto e rliiesi con risoltuezza: « Chi sei - » Con voce velata e 
Hcbilissima, mi sentii rispondere: « Adele »• Mi avvicinai per toccarla, 
ina losto scomparve, dileguandosi come un leggero vortice di fumo. 
11 tutto dur6 circa un minuto primo.

« Mi 6 doveroso afTermare che nessuna luce proveniva dal di fuori, 
poichfc le linestre avevano le imposte ermeticamente chiuse.

« In fede di che
(segue la Jirnta). •

Cosi la relazione. Non appena I’ebhi scorsa, invitai I'amico mio — 
il quale 6 dotalo Ji automatismo scrivente — a sedersi al tavolo onde 
tentare la prova della scrittura, nella speranza di conseguire tina co- 
municazione die chiarisse la genesi della visione. Si manifest?) il di- 
lui Spirito-guida, che cosl si espresse:

€ La visione che ti ha colpito, fu da me voluta, onde sempre piu 
arricchire la scienza di prove che confermino la sopravvivenza del- 
I'anima alio sfaeelo del corpo. Quella bambina che ti disse di chia'marsi 
i\dele, morl avvelenata all’etit di 11 anni ed essa stessa ti narrerft ogni 
cosa venerdl prossimo, allorquando vi radunerete per I’abituale seduta, 
in unione all’amico signor Bozzano Ernesto. Per ora ti b.isti; sii per- 
suaso perbche la tu;mon fu un’allucinazione, ma un’apparizione reale ►.

Non ci restava che attendere i pochi giorni che ci separavano dal' 
venerdi.

« \ ’enerdi 13 novembre ».
Oltre al sottoscritto ed al Medium, sono presenti i signori Ernesto 

Bozzano ed Edoardo Lanfranco. La seduta ha luogo in mia casa alle 
ore 21.

Lo Spirito Guida in forma, che come aveva preannunciato, trovasi- 
presente lo Spirito della bambina, pronto a manifestarsi. « Mi ritiro. 
ma vi assisto ».

(Trascrivo la rivelazione cosl come fu redatta in forma dialettale) f|)

o) La comtinicazione 6 un misto di italiano e dialetto, non sempre milanese, il 
che si potrebbe spiegare in parte col fatlo che i genitori dell'Adelc sono oriundr 
del contado e in parte colla inadegnata rispondenza del mezzo medianico che non* 
conosce il milanese. La gratia, per quanto si rilerisce al dialetto, e quasi tutta er
rata ma cib ha poca importanza quando si pensi che pochi dei milanesi stessi sa- 
prebbero scrivere correttaniente nel proprio dialetto. .V. d. Kedasfotte.
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« Sono Adele Milani di Milano. Quando sun morta io avevo 11 anni, 
e sun morta avvelenata. (Uno dei presenti avendo rivolta una domanda 
all’Entita, questa scrive con violenza conlrastata: « Lasciame parlar 
mi »). La tua padrona (allude alio Spirito-Guida che sarebbe quello 
della mia consorte) mi ha detto di dire come mi sun morta e quando 
e dove vivevo; bene, io vivevo in Milano in via Magolfa, vicino a Porta 
Ticinese. Io avevo quattro sorelle ed un fradelin; me pap& se ciamava 
Fiorenzo o Fiorenzin e la mam;\ la se ciama Teresa e la fa la lavan- 
dera e me papii el sta apress el leug al Gazometr (feugista) (altra in- 
terruzione da parte di uno dei presenti, al che viene risposto: « Tas •). 
Dunca l’era dumenega 25 del mese di settember dell’anno 1904, el papi 
l’aveva cumpera della buseca e l’avuma mangia tutti e ott. El di dopi 
me sun senti mal al cou e alia pansa e poi me vegnu la fever. Me so- 
rella Giuseppina le morta al matin del mercoledi e mi sun morta dal 
not del 29 al 30, cioe dal giovedi al venerdi. M’an purta a Musoc e 
m’an squarta quan ero ancura viva. Si m’an ciapa per crepada ed in- 
vece era viva. Figuret ch e’1 dutur el diseva che guveva la menungi- 
lite; si, sunt asin, e m’an fat mal. Poi quand m’an guarda al stomeg 
ed i budei, an vist che l’era la buseca. Mi nun gu alter da di, se te 
veret fa dei daman.

D. — Come si spiega che alfermi di essere stata squartata viva?
R. — Mi dig che er viva, perche ero col spirit denter e m'an taia 

subit.
D. — Informaci meglio dei nomi di tutti i tuoi di casa.
R. — Me pare era Fiorenzo Milani e ma mare Teresa Santago- 

stino maridada Milani.Le quattro sorelle: mi sorella Giuseppina. morta 
prinia de mi, aveva ott ani; la Fiorentina ne aveva nov; la Carlotta 
un an e qualche mese, e la Vitalina le morta con mi e aveva tri an e 
mes; el fradelin al ga cinq an e se ciama Ginetto.

D. — Come si spiega che su otto che avete mangiata la buseca, 
ire sole siete morte?

R. — Me papk andO al Gazometr e l’a vomita: me mama ghe na 
mangia poca e stet mal: le alter gan vomita tutte e ghe son sta mal.

D. — Sei stata sezionata tu sola ?
R. — Tutte e tri. El dutur l’a dil che gaveva la mclingilite perche
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gaveva mat al cou e minga alia pansa, discva lu. Quand veret mi ri- 
tornerd, Addiu.

D. — Attendi. Potresti informarmi qual numero portava rusoio di 
casa tua in via Magolfa?

R. — Mi so minga, guardeghe C!?). Visin alia porta ghe una frut- 
tivendola ».(•'

E qui si chiude questa stranissima rivelazione, non restando che 
a controllarne la sincerity.

Genovn, 20 nnvemhre 1909.

P f.retti.

(') Ecco la trascrizione in italiano della comnnicazione, meno le domande e gli 
incisi:

• Sono Adele Milani di Milano. Quando sono morta avevo It anni e sono 
inorta avvelenata. La tua signora mi ha detto di dire come io sono morta. e quando 
e dove vivevo: ebbene io vivevo in Milano, in via Magolfa, vicino a Porta Ticinese.
10 avevo quattro sorelle ed tin Iratellino ; mio papa si chiamava Fiorenzo o Fio- 
renzino e la mamma si chiama Teresa e fa la lavamlaia e il mio papa sta presso
11 (uoco al Gazometro. Dunque era domenica 25 del mese di settembre del- 
l’anno 1004, il papft aveva comperato della trippa e 1'abbiamo niangiata tntti e 
otto. II giorno dopo mi sono sentita male alia testa c alia pancia e poi mi venne 
la lebbre. Mia sorella Gittseppina mori la mattina del mercoledi, ed io sono morta 
nella notte dal 28 al 30, cioe dal giovedi al venerdi. Mi Itanno portata a Musocco 
(cimitero milancse die prende il nome dalla localital e mi hanno squartata quando 
ero ancor viva. Si, mi hanno presa per morta ed invece ero viva. Fignrati che it 
medico diceva che avevo la meningite: si, sono asini e mi hanno fatto male. Poi. 
quando mi hanno guardato alio stomaco e alle budella, hanno visto che era la 
trippa. Io non ho altro da dire, se vnoi fa delle domande. »

« R. Dico che ero viva perche ero collo spirito dentro e mi banno tagliata 
subito. •

• R. Mio padre era Fiorenzo Milani, e mia madre Teresa Santagostino ntari- 
tata Milani. Le quattro sorelle: la mia sorella Gittseppina, morta prima di me, 
aveva otto anni; la Fiorentina ne aveva nove; la Carlotta un anno e qualche mese 
e la Vitalina e morta con me e aveva tre anni e m esi; il fratellino ha cinque anni 
e si chiama Ginetto. •

■ R. Il mio papa andO al Gazometro e vomitd; la mia mamma ne mangiit poca 
e stette male; gli allri vomitarono tutti e stettero male. »

« R. Tutti e tre. II dottore ha detto che avevo la meningite perche avevo male 
alia testa e non alia pancia, egli diceva. Quando vorrai io, ritornero. Addio. * *

• R. Io non so, guardateci. Vicino alia porta c'e una Iruttivendola.

.V. //. liedazioue.
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Da notizie desunte da documenti ufiiciali contemporanci e da sopralunglii, ecco - 
quanto ci risulta:

Milano, 24 uoveinbre 1908.

La bambina, oggetto del verbale trasmesso in comunicazione, abi- 
tava in via Magolfa N. 29 in una sola stanza occupata dall’ intera la- 
miglia Milano Fiorenzo e moglie Teresa Santagostino. Dall’ingrandi- 
mento fotografico, che la madre religiosamente conserva, la bambina 
defunta appare intelligente, di occhio vivo e sguardo fermo. Era bruna 
di capelli, di sopracciglia, oechi neri, colorito pallido oscuro per tebbri' 
a cui va soggetta, anchc al presente, la madre e gli altri figli. II padre 
era ed 6 anch’oggi impiegato quale fuochista alia Societii del gaz. 
Rammenta che nel setteinbre del 1904 acquistb in corso San Gottardo 
della trippa, per l’importo di una lira meno un soldo, la portb a casa 
di domenica ed ebbe di poi i tre piccini morti. La bambina undicenne 
6 registrata morta alio Stato Civile il 29 settembre 1904, sotto il nome 
di Francesca, ma in casa e da tutto il vicinato veniva chiamata Adele; 
aveva undid anni. Ebbe vomiti, e vomiti ebbe pure il padre: le sorel- 
line morte nella stessa circostanza si chiamano Giuseppina d’anni otto 
decessa il 28 settembre 1904 e Vitalina d’anni tre e mezzo morta ill 
giorno appresso. Fu chiamato il medico condotto Rossi: venne ordi- 
nata l’autopsia di tutti e tre i cadaverini portati al cimitero di .Mu- 
socco. Fruttivendoli presso la porta d’abitazione non ve ne sono, salvo 
che all’imbocco della via. Nel rimanente la narrazione corrisponde in 
modo perfetto alia constatata realty dei tatti. Al trippaio in via S. Got- 
tardo venne, a quell'epoca, fatto carico dell’oceorso; ma egli si scusb 
dicendo che se fosse stato pel suo genere altri casi si sarebbero dovuti. 
riscontrare.

11 fratellino, Ginetto, dell’Adele Milani ha ora nove anni.

# * *
Abbiamo in seguilo pregato i firmatarl a voler fornire, nell'interesse della ri- 

cerca, nome e generality del medio, specialmente in rapporto all'oggetto della co- 
municazione, al che i signori Kozzano e Pcretti risposero colla seguente:
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Siamo dispiacciui di non poter dare il nome e Ic generality del 
■medium eol quale si ottenne il caso sopra riferiio, e cib pel failo che 
■occupando egli presenteinente un impiego governativo, e prestandosi 
gcntilmentc alle nostre esperienze in opposizione alia volontil paterna. 
si correrebbc il risehio di arrecargli gravi noie od anche di pregiudi- 
carlo nella sua camera appena iniziata.

Per cib che riguarda l'attendibility delle manifestazioni per di lui 
mezzo conseguite, noi non ci soffermeremo a lestificare circa la se- 
riety e l’onorability del medium, ben sapendo che se tali quality ba- 
stano ad ispirare fiducia negli sperimentatori i quali vivono nel me- 
desimo ambiente, non baslano perb a trasfonderla in altri. Osserveremo 
piuitosto che <la oltre un anno noi non abbiaino mai eessato da! sot- 
toporre il medium a misure segrete di controllo senza mai coglierlo 
in t'allo; come pure che non abbiamo mai eessato dal sottoporre le 
personality medianiche comunicanti ad analoghe misure di controllo, 
ora chiedendo ed ottenendo ragguagli sopra incidenti famigliari noti 
unicamente aU'intcrrogante e al defunto sb afTermante presente, ora 
chiedendo ed ottenendo inlormazioni d’ordine siffattamente personale 
da doversi presumerc non poter esscre note che al defunto comuni- 
■cante, ora inline chiedendo od anche conseguendo spontaneamente 
preannunci di eventi pitt o meno prossimi, i quali non mancarono mai 
di realizzarsi.

Posto cib, si i  tratti a concluderne che se la sincerity del medium 
risultb palese ogni qual volta i fatti si prestavano al controllo, non vi 
e ragione di sospettarne nella circostanza presente in cui si tratta di 
un caso per sua natura poco suscetlibile di rigoroso controllo.

C. P eketti.
E. Bozzano.

K deplorevole che It- prevenzioni sociali non permettano ancora quella onc-sta 
I Iberia di coscienza che 0 reclamatsi dalle esigenze scienlifiche c che pur si am- 
melte e si rispetta in altri canipi meno important della ricerca. Noi perO, pur la- 
meiitando questo stato di cose, riconosciamo tutto il valore chc possono avere le 
dichiarazioni di persone note per superiore competenza e reltitudine, come nel 
nostro caso, e segnaliamo ai lettori questo ultimo fatto, che per le sue peculiarita, 
saremmo tentali di porre se non fra i pill sicuri, certamente fra i piu caratteristici,
■ d’ identilicazione. L *  K vdazionk.
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NEL 671MPO DELLE IPO TESI

QDBSTieWB PBLLfl VITft
aL L a  u i« b  p i  v n  a u p a e B  b s f b r im b n t o .

Talvolta da una verity semplicissima la torza della logica ci tra- 
sporta irresistibilmente a conseguenze complesse. che quasi ci stupi- 
scono. Dal semplice fatto dell’inclinazione dell’asse del nostro pianeta 
derivano le stagioni, tutta la loro molteplice variety. i climi, le innu- 
merevoli differenze di natura fra i varT popoli, insomma tutto il com- 
plesso modo di essere del nostro mondo, nel senso cosmologico pit; 
coinprensivo. Similmente dal semplice fatto medianico del movimento 
d’un tavolo o di altro oggetto, parmi logicamente possibile giungere 
(ino ad una certa parziale soluzione del problema della vita come es- 
senza. Bichat disse la vita « il complesso delle funzioni che resistono 
alia morte »; Borelli la disse « il moto degli esseri »; Darwin la detinl 
« il movimento dello spirito di animazione eccitato dall’azione degli 
stimolanti »; Littre la credette « lo stato di attivitft della sostanza 
organizzata »; Spencer la definl« 1’adattamento continuo delle relazioni 
interne alle esterne »; Blainville pretese che essa sia « un doppio mo
vimento interno di decomposizione, generale e continuo nel tempo 
stesso »; ma tutte queste definizioni dicono dell’essenza della vita, o 
del principio vitale, anche meno di ci6 che disse il Kant col definirla 
« un principio interiore di azione », quantunque questa defmizione 
scontenti il Flammarion, che non trova in essa gran che {Il mondo 
prima ecc., p. 127, prima ediz.). Ma h. giil qualche cosa aver detta la 
vita « un principio interiore ■, e « un principio interiore d i m ione  »; 
almeno qui abbiamo una parola sulla vita essensa, e non sui suoi ef- 
tetti. In che poi consista questo principio e cif> che la Scienza mate-
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••rialista non ha mai detto (ammenoche non lo si voglia vedere nel p/as- 
son di Haeckel, nella sua teoria carbogena, vittoriosamente combat* 
luta) ma che lo Spiritismo dice essere lo spirito incarnato come ge- 
neratore della forza vitale, mediante il suo connubio fisiologico colla 
sostanza organica animate e la sua azione su di questa. Senonchfc una 
simile teoria, venuta su da intuizione e da comunicazioni di entity 
misteriose, potrebbe venire alquanto positivamente dimostrata da una 
audace esperienza che mi accingo a mostrare qual cosa logicamente 
possibile.

II movimento d’un tavolo si ottiene medianicamente come quello 
di qualsiasi movimento di altro qualsiasi oggetto: vale a dire che la 
causa che lo produce t  quella stessa che comunica il moto ad altri 

• oggetti nelle sedute medianiche. Se, invece di un tavolo, avessimo pel 
nostro esperimento una statua — dice il Kardec a pag. 98 del Libro 
dei Medi — potremmo avere una statua semovente e parlante tipto- 
logicamente; il che — sempre secondo il Kardec — gitta una gran 
luce sopra una quantita di fenomeni rimasti finora insoluti. Ed invero, 
se un tavolo, un oggetto qualunque, una statua eseguono dei movimenti 
per forza medianica rispondendo tal volta intelligentemente alle nostre 
uichieste, perchfe medianicamente non farebbe altrettanto un corpo 
umano esanime, che fu un organismo atto a mantenere in sfe la vita 
che riceveva dallo spirito in esso incarnato? E quanto piu facilitata 
non sarebbe in esso 1’azione del (luido vitale effondentesi dal medio 
(o dal medio alio spirito, secondo l’ipotesi pneumatica) se il corpo c- 
sanime fosse ancora caldo, ancora pieghevole nelle sue articolazioni ? 
E se l'ipotesi spiritica & la vera, oh perchfc mai, in quest’ultimo caso, 
alio spirito non sarebbe possibile di animat e quel corpo fino a parlarci 
per mezzo del suo apparato fonico, eccitando il centro coordinatore 
della parola nella terza circonvoluzione frontale (o del Broca), alia sua 
base od origine del gruppo delle circonvoluzioni dell’ws///fl, sotto 
il lobo frontale1 A produrre nel cadavere tutti i movimenti este- 
riori delle funzioni della vita si riusci gift colla corrente galvanica; 
e i materialisti assomigliarono la colonna vertebrale alia pila del Volta, 
•e agli clettrodi i nervi che ne dipendevano; ma 1’ espressione d’un 
pensiero non la si ottennc mai dal corpo in apparcnza animato. Tut-



tavia, se 1’ ipolesi spiritica non 6 falsa, perchfe non si otterrebbe me- 
dianicamente la espressione di un pensiero da un cadavere posseduto 
da uno spirito in manifestazione? Io non dissimulo le obiezioni: un 
cadavere umano non e facilmenie disponibile a scopo di esperimento 
medianico; esso potrebbe altresi destar ripugnanza nel medio, e, se 
ammettiamo l'intervento spiritico, anche nell’invisibile che si manifesta 
in seduta. Ma ognuno vede che tutte queste diflicoltii potrebbero non 
rimanere insuperabili in eterno. Potrebbesi incominciare a far le prove 
con corpi esanimi di animali, e contentarsi di ottenere, per ora, feno- 
meni me no signiiicanti di quelli che si oiterrebbero sperimentando 
con un corpo umano esanime. E quando, oltre i movimenti delle fun- 
zioni della vita, (gilt prodotti colla elettriciti dinamica, come poc'anzi 
dissi) si ottenesse la espressione d’ un pensiero, non foss’altro che in 
ini’ interiezione o una brevissima parola orale, non potrebbe forse re- 
stare lumeggiata maggiormente la gran questione della essenza della 
vita? E se un cadavcre umano riuscisse istrumento di locuzione o di 
umana fonazione ad uno spirito, non sarebbe cib indizio probabile 
d’una vera vita temporanea in quello, specialmente se gli effetti del 
metabolismo e del calabolismo si riescisse dall’osservatore a consta- 
tare? Se, a mantenere unito fisiologicamente lo spirito al suo proprio 
organismo, la precipua condizione 6 quella del fluido animale in pro- 
duzione continua — nello stesso modo che per mantenere insieme le 
uniti istologiche (cellule, fibre, ecc.) di tutta la compagine sociale del 
corpo, ed anche le parti grossolane o macromorfe di cui questo si 
compone (masse muscolari, ecc.), c’e bisogno del tessuto conneltivo, — 
lo spirito che si manifesta nelle sedute, aitinge dal medio continua- 
mente quel fluido (che dirb conneUivo)\ laonde l’invisibile si troverebbe 
in condizion^d’informare il cadavere ancoracaldo, e di compenetrarlo 
lin nei suoi intimi elementi Ifctologici. In tal caso, non si capisce perchfc 
anche Vauabolismo, il metabolismo e il catabolismo non debbano aver 
luogo, e perchb, insomnia, la vera vita non debba venir desta nel pro
toplasma cellulare, e quindi in tutto 1’ organismo. Tale produzione vi- 
talc nel cadavere ancora caldo parmi tanto piu possibile quanto piit 
mi risulta evidente che il fluido medianico, che impregna il tavolo delle 
sedute, d i a questo una tensione chedirebbesi vitale, perche le intime
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libre del legno scricchiolano in modo da parerc animate o vitalizzate; 
e il tavolo risponde in modo si vivo ed intenzionale, che il Cavalli 
credft con ragione fosse perdonabile chi, credendo mosso il tavolo da 
uno spirito di persona amata, avesse verso quello dei trasporti d’animo 
che avrebbe verso la persona amata stessa. Vero e che i medi piu o 
ineno ordinart, o non atTatto strapotenti (non esclusi la Paladino ed il 
Politi) non sarebbero atti a simile esperiinento, giacehe non somtnini- 
strano alio spirito del coniinuo il fluido, per una mezz’ora almeno. 
come lo somministravano la Cook, la D’Esperance e non poche altre 
potenzc medianiche superiori. Ma quando la lenomenologia medianica 
sara studiata dalla Scienza ulliciale, i medt potentissimi non manche- 
ranno; e potranno essere utilizzati all’ esperimento da me suggerito.

— Ma se lo spirito incarnato non pole piii dimorare nel suo proprio 
corpo, se gli fu forza distaccarsene, se la morte divenne inevitabile, 
oh! come mai uno spirito estraneo potrebbe occupare il posto dell'al- 
tro? — Questa. senza dubbio, sembra un’obiezione gravissima; ma non 
la 6 in veritft. I.’anima si distaccb dal corpo lisico, perchb il guasto 
avvenuto in esso non le permise piu di generare dalla sostanza ani- 
male il lluido continuo della vita. Con piu forte ragione non potrebbe 
animare un cadavere uno spirito disincarnato che non abitb mai quello 
stesso corpo: ma se trattasi d’uno spirito che dall’organismo del medio 
pub trarre il lluido continuo della vita, esso potrfi entrare in un ca
davere ed animarlo, se giii e certo che medianicamente anima oggettb 
meno idonei a subire i suoi impulsi, e se le interessantissime espe- 
rienze di Lecomte (pseudonimo del De Rochas) su di « un caso d i 
cambiamento d i personality » ci forniscono dei fatti che dimostrano 
positivamente quanto noi diciamo. Tra la vivilicazione lisiologica or- 
dinaria dell’anima nel suo corpo, e la vivifica/ione fatta medianicamente 
da uno spirito in un cadavere, passa la differenza che la prima 6 fatta 
dalP anima nello stesso corpo da cut elta genera it fluido vitale cou- 
tinuo: mentre la seconda e fatta dallo spirito in un corpo che non i  
quello da cui eg/i genera l energia vitale, ma ben quello del medio 
da cui il flu ido animate viene attinto in modo continuo. Perb in am- 
bedue i casi cssendovi produzione continua del lluido della vita, sia 
nell’uno sia nelPaltro caso lo spirito pub servirsi di quello ad animare



il corpo organico. Per contro, lo spirito che si separd dal suo corpo 
flo spirito di cui parla l’ obiezione innanzi esposta) fu a ci6 costretto 
perchd a lui maned qualsiasi fonte continua del fluido della vita, sia 
nel suo corpo (perchfe divenuto una macchina guasta, inabile a piu pro- 
durre fluido vitale) sia al di fuori di esso; e quindi il legame inter- 
medio (che i teosofi dicon corpo etereo, e che non convien confondere 
col corpo astrale o peripneuma), maned completamente; e lo spirito fu 
costretto a staccarsi dall' organismo, per entrare nel piano piu pros- 
simo al fisico, nel mondo spiritico piu basso, nel piano astrale.

La possibility dell’esperimento da me pretesa sembra ricevere un 
principio di conferma da cid che narravami una sonnambula, e che 
credo dover qui riferire, quantunque io non intenda garantirne l’o- 
biettivita.

Dird adunque chela signorina Gemma Mingoni, figlia della signora 
Di Cornelio (media quest’ultima colla quale il cav. Volpi ottenne la 
fotografia dello spirito di persona vivente) mi diceva spesso di esser 
dotata non solo dell’attitudine alia divinazione nel sonno, ma anche 
della medianita ad effetti fisici; e mi raccontava vari tenomeni spiritici 
(voci neU’aria della madre defunta, apparizione d’un fantasma entrato 
e poi uscito per la finestra, ecc.) avvenuti alia sua presenza; ma cid 
che sopratutto mi stupl fu la sua asseveranza nel narrarmi di aver 
visto piu volte il movimento degli occhi del cadavere del padre, dopo 
un giorno dal decesso, gia dal medico constatato. Fu allucinazione? 
fu illusione? fu forse perchd nel corpo eravi ancora un residuo di vita? 
La si pensi come si vuole; il fatto mi fu raccontato; ed io ho creduto 
doverlo esporre: chd se mai fosse stato un fenomeno spiritico, la me- 
dianita della signorina Mingoni basterebbe gia a spiegarne la pro- 
duzione.

Del resto, che uno spirito possa entrare in un corpo umano ed oc- 
cuparvi il posto dell’anima di esso, non 6 cid che appare impossibile 
agli spiritualistic Non giova il dire che il fatto avviene quando trattasi 
di corpo umano vivente, benchd immerso nel sonno ipnotico; e non 
giova il dirlo, perchd l’anima del medio in trance pud essere di osta- 
colo, non di aiuto, all’entratae al dominio dello spirito estraneo nel- 
l’organismo medianico, giacchd a conseguir questo scopo deve lo spi-
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rito estraneo espellerla con magnetic;! forza. Minore ostacolo incontreri 
lo spirito quando. fornitosi del fluido animate tratto dal medio, entrera 
nel cadavere ancora caldo, ad animarlo come se ne fosse Io spirito 
incarnato; che mentre non trover& in quello alcuna forza animica an- 
tagonista, ne alcuna anima da espellere, avrft intorno a se stesso il 
lluido animate attinlo dal medio, e che b sempre necessario a rnnnte- 
nere avvinto to spirito at corpo lisioo. Su que.sto dinamismo versano 
una vivida luce te ricordaie esperienze del Lecomte, pubhlicate pri- 
mieramente sut Lotus B leu , sul Teosophist, e, in italiano, sugli A n 
nu li dello Spirilism o  (anno 1897, pag. 18 e seg-). In esse lo scambio 
dinamico fra le forze astrali dello spirito disincarnato (Vincenzo) e 
quelle dello spirito incarnato di Miretta e posto innanzi al lettore col- 
1‘evidenza dei l'atti. In un certo caso I’incarnazione dello spirito estraneo 
nel corpo di Miretta fu cosl radicale, che l’operatore teme di non po- 
ternelo piu sprigionare (A nnali, 1897, p. 91) e ne fu spaventato. Du
rante un’altra simile incarnazione, lo spirito disse che se il magnetiz 
zatore lo lasciassc dimorare nell'organismo di Miretta da lui posseduto. 
1'anima propria di lei, che trovavasi momentaneamente in un riparo 
lluidico al di fuori del suo corpo, sarebbe, a capo di qualche tempo, di- 
venuta uno spirito libero, ed egli avrebbe vissuto da incarnato nel. 
I’organismo grave di lei: tutto cib perche il magnetizzatore avea co- 
municato alio spirito il fluido animate, che unisce e mantiene avvinto 
l’invisibile al suo corpo carnale. Col diventar I’anima di Miretta uno 
spirito libero, ciob indipendente e separate completamente dal corpo 
lisico, lo spirito Vincenzo avrebbe abitato e governato un organismo 
tquellodi Miretta) che — non guasto tifc conteso da altra animica forza — 
si sarebbe prestato alia generazione del fluido o forza vitale, che lo 
spirito (anima) fa in ogni individuo vivente; e, per conseguenza, Vin
cenzo sarebbe vissuto da incarnato, com’era vissuto lo stesso spirito 
o anima di Miretta. Tuttavia, nessun cadavere pub rivivere permanen- 
temente, perche qualsiasi cadavere b guasto o viziato, come macchina 
per la genesi cominua del fluido della vita; e la sorgente dal medio 
di lluido vitale continuo pub essere un fat to di qualche ora, ma non 
di giorni, e tamo raeno di mesi ed anni. Adunque e'e probabilita di 
riuscita nell'esperimento da me proposto; e la riuscita di esso giusti-
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licherebbe pienamente l’asserzionc dello spirito di Vincenzo, cioe che 
il magnetizzatore di Miretta « aveva toccato I’ Albero della Scienza, 
del quale parlano le tradizioni religiose ». Chi sa! for.se in un remoto 
avvenire queste poche pagine potranno esser lette da qualche studioso 
dei fenomeni psichici, il quale si trovi in condizione di far I’audace 
esperimento; ed allora, decidendosi cg'li a farlo, qualcosa potrfl uscire 
a lumeggiare la questione deU’anima e dello spirito — dell’essenza 
della vita e del principio pensante.

M i x u s c u l u s .

-  9.' -

Una c o n fe re n z a  d i M o w e lll.

Col nobile intento di portare nn contributo personate alle vittime del terremoto il 
prof. Enrico Morselli tenne a Genova, net ridotto del Carlo Felice, una conferenza su 
« Le forze psichiche ignote » nella quale con genialita e chiarezza espose le sue teorie 
in merito ai fenomeni medianici e possibili determinant!', teorie che i nostri lettori co- 
noscono.

Nell’affoilatissimo uditorio si distinguevano i prof. Benzoni, Penzig, Issel, Ariola, 
Cereseto, Baratono, ecc. La conferenza, calorosamente applaudita, fruttd L. 300 che 
vennero integralmente versate al Comitato provinciale di soccorso.

B ap e rie n ae  a a l la  to r z a  p a tch lca .

Lo stesso prof. Morselli, coadiuvato dal dott. Bertoldi, sta facendo del le esperienze 
sulla forza psichica, dell’esito delle quali terremo informati i nostri lettori. Sembra in- 
tanto che i primi risultati sieno sfavorevoli all’ ipotesi di una radiazione neurica del 
corpo umano."

.v.



FRH LIB R I E R IV ISTE

D el cae l dl Id e n tlf le a z lo n e  s p l r l t lc a .  — Ernesto Bozzano — Genova — A. Donath
Editore — 1909.

Nobile e bello 6 prefiggersi di raggiungere coM’esperimento la prova positiva 
die la personality umana, sublimazione di ogni energia, sopravviva alia morte; 
inestimabili ne sarebbero le conseguenze etiche e sociali, ma noi crediamo che la 
meta e lontana e iorse, pur rispondendo ad un profondo cd universale sentimento, 
esorbita ancora le nostre capacity. Conviene che ciascuno cammini pazientemente, 
costantemente, per la sua via; I'uomo di fede agitando la fiaccola del suo ideate, 
lo scienziato canto, dubbioso, pedante; conviene inchinarsi riverenti ovunque un 
uomo disinteressatamente lavora e combatte per un’ idea, considerare che ogni 
ordine di pensiero e di sentimento 6 frutto di tendenze di cui ignoriamo le origini 
e che forse l'aspetto della verity non 6 quello che ognuno di noi ora si foggia, ma 
risultery dalla somma di tutti gli sforzi latti per la verity stessa nelle piu disparate 
dirczioni.

** *
Assurta ormai la tesi spiritica a vera importanza scientifica specialmente mercc 

le indagini rigorose della Society Anglo-Americana di Ricerche Psichiche, Ernesto 
Bozzano ritenne giunto il tempo di poter affrontare direttamente il duplice pro- 
blema dell'intervento spiritico e della sopravvivenza. Da libri e da riviste del genere 
egli scelse con cura i casi piu attendibili e piu interessanti, che le ipotesi telepa- 
tiche, telestesiche, animistiche ecc., non spiegherebbero esaurientemente; li classified 
con criterio rigoroso, portando quasi per via logica il lettore verso quei iatti me- 
ravigliosi che fanno sgomentare e riilettere anche gli indifferenti; tenth insomma 

•colla scorta dei latti e con opportune e dotte considerazioni, di dimostrare la pos
sibility se non la certezza che i defunti possono comunicare coi viventi.

Lavoro arduo e delicato dev'essere stato quello del nostro autore, giy molto 
conosciuto quale studioso indefesso di questa fenomenologia, e nessuno iorse poteva 
accingersi con migliore preparazione d’animo e di mente alia difficile sclezione dei 
casi tendenti non a dimostrare in via assoluta, come egli stesso osserva, la soprav
vivenza dell'anima, ma a far ritenere che ci si trovi avviati sulla strada che por- 
terii a tale dimostrazione. Sotto l'abito dello scienziato indoviniamo in lui la fede 
e I'aspirazione di chi del medianismo intui la parte piu eletta e profonda; forse 
egli lu tocco da certe prove intime ed incomunicabili che danno le convinzioni piu 
saldc e l’ansia di diflonderle come un bene ed una necessity universal!'.



Ma purtroppo gli uomini differiscono pii'i nelle profondita che nell'esteriore; 
vi sono certezze di sentiment! che la ragione non pub nccoglier.e prima del tempo 
e deve necessariamente combattere.

Distingua pure, il laborioso Bozzano, i diversi incident! di dialogizzazione me- 
dianica che rivelano l'indipendenza ed anche l'individualita delle entiti) psichiclie; 
domandi a se ed agli altri perche esse si manifestano talvolta con un nome, con 
dei caratteri propri; perche ci si pongono dinnanzi or come consiglieri or come 
giudici e ci rivelano cose ignorate o sopravvenute a nostra insaputa; ed inline 
perchb esse medesime, anche con quci minimi particolari che noi siam usi a tra- 
scurare, tentano convincerci dell'essere loro. La ragione e lo spirito critico che 
informa il suo stesso metodo scientifico, possono contrapporgli la nostra grande 
ignoranza sull'essenza e sui limit! della personality umana, cosi oscura e cosi varia 
nei suoi aspetti. Infatti chi sa dire di quali e qtianti elementi e essa costituita? Di 
quante impercettibili vibrazioni, inavvertiti pensieri la nostra coscienza va conti- 
nuamente tormandosi ? Donde essa attinge nuove energie e quale lavorio inces- 
sante essa compie con tutto il mondo circostante visibile ed invisibile?

Nessuno perb oserb negare il notevole vnlore della nuova pubblicnzione del 
Bozzano, pregevole sopratutto per la pnzienza che gli sarb costata e pel sano di
scern! mento da lui dimostrato nel raccogliere e classificare tanto materiale.

Avversari ed amici, vi impareranno molto; i primi a non negare e lanciare 
ipotesi sulla base di una sperimentazione parziale o frammentaria, i secondi a va- 
gliare e ponderare bene i fatti prima di farli oggetto ad entusiasmi talvolta ec- 
cessivi ed a deduzioni spesso destitute d'ogni logico iondamento.

A n g e l o  B a c c ig a l u p p i .

P s lc o lo q la  d a l l ’a m o ra . (,)

Edmondo Benoit pubblica presso I'editore Daragon di Parigi un libro: Psycho- 
logic de I'amour, col quale si propone di dimostrare la necessity del libero amore. 
I sottotitoli ci danno un'idea riassuntiva del lavoro: L'umanitb felice — Soluzione 
dei problemi sull'umore — Facili relazioni in amore — Soppressione delle madri 
nubili e della Prostituzione — Istituzione di corporazioni amorose.

L'A. si professa ardente seguace del socialista Carlo Fourier, dalle opere del 
quale ha estratto tutti i pensieri che riguardano'l'amore nei suoi rapporti sociali, 
raccogliendoli in un capitolo. La tesi dell’amore libero e vecchia quanto il mondo, 
e da Platone in poi b sempre stata un argomento di grande attualitb. Ed b pur 
certo che teoricamente essa b giustissima; molti e molto gravi sono gli inconvenient!’ 
delle legislazioni contemporanee, ma pur troppo b anche vero che molti sono 
pure gli inconvenienti dell'amore libero. Una cosa poi b certa, che una riforma 
nel senso desiderato dall’A. non sarebbe possibile senstt una fondamentnle tra- 
sfonnasione di tutto I'assetto sociale. La prima e piit importante delle riforme 
sarebbe quella deU'educazione nuitaria, vale a dire la soppressione della tamiglia, 
e l'istituzione di grandi collegi ai quali le madri affiderebbero i figli. La sop-

(O Paris, Daragon, 3 fr. 50.
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pressione del matriinonio porterebbe seco quella dei figli naturali e della prostitu- 
zione. Ma come regolare allora le relazioni sessuali ? A questo problema il Benoit 
dedica molta parte del suo volume: egli propone I'istituzione di Corporazioni amo
r o s o  ideate dal Fourier. Secondo queste teorie esisterebbero tre corporazioni:

1. ° La categoria delle spose con un solo uomo;
2. ° La categoria delle amanti alle quali snrebbe concesso un numero indefi* 

nito di uoniini purche presi successivamente lino alia volta e purche la separazione 
abbia luogo con tulta regolaritU;

3 . ‘ Le g a la n l i ,  i cui statuti sarebbero ancor meno rigorosi.
Teoria meravigliosa, ma purtroppo si tratta di una teoria.... molto teorica. 

'Poiclie non bisogna mai dimenticare questo fatto importantissimo che 1'amore ap- 
partiene al campo d e \V is tin to ,  non a quello della r a g io n e :  ora invece il regolare 
funzionamento di queste corporazioni presuppone il contrario. Poiclie sarebbe ben 
ingenuo credere che la prima e la seconda categoria iossero.... molto numerose.

Certo che nulla e impossibile al mondo e che raolte utopie deU’ieri sono 
divenute le verita dell'oggi, ma l'epoca in cui potrU avverarsi la teoria delle Cor
porazioni e indubitabilmente un'epoca molto lontana. Dato l'attuale regime sociale 
la piu larga concessione che si possa fare e quella del Divorzio, che tutte le na- 
zioni piu civili hanno oramai istituito e che vorremmo vedere accolto anche in Italia.

II libro del Benoit e interessantissimo; molte sono le veritu espresse, soprat- 
tutto quelle riguardanti l'attuale ipocrisia delle relazioni amorose. Le teorie da lui 
difese costituiscono il sogno secolare di quanti hanno voluto e vorrebbero retto 
1'amore da leggi piu sincere. a. b.

jL 'B voluiles* della  Vita e della  e o s e ltn z s . (i)

BenchC con grande ritardo vogliamo accennare a quest'opera interessantissima 
del Revel che riassume in 300 pag. tutti i vari sistemi del misticismo. II soramario 
ci da un’idea complessiva del volume: Le concezioni bibliche, cristiane e filoso- 
fiche — L’energia universale — La vita secondo i iisiologi — Fisiologia molecolare 
ed atomica — L'atomo focolare d'energia divina — La vita nirvanica — Tradi- 
zione della vita secondo le teorie filosofico-religiose d'Oriente e d'Occidente — II 
dualismo — La vita secondo le dottrine dei sansimonisti e di alcuni filosoli uma- 
nitari — Concezioni teosofiche della vita — L'evoluzione fisica umana — Le mo- 
nadi del Leibniz, le jivas degli Indu e le inonadi della Teosoiia — L’evoluzione 
della coscienza secondo la psicologia teosohea — L'unitU della coscicnza — L'im- 
inortalita condizionata e l'anima — II Panteismo.

Di notevole importanza il capitolo VI nel quale l'A. ci offre una rapida vi- 
sione della posizione occupata da tutti i sistemi filosofici di fronte al problema del 
dualismo, raccogliendo in utili specchietti i vari dati del dualismo indiano, cinese, 
egiziano, persiano, greco, alessandrino, gnostico e manicheo.

Xel capitolo X poi il Revel istituisce un confronto fra le monadi leibniziane, le 
jivas indiane e le monadi della Tcosofia. a .  b .

( i l  Paris. Ilodilt. 5 IV.



T h e  a n n a lo  o t  p a lch fca l sc ie n c e  di cui e direttore il Richet e redattrice la 
-signora Laura Pinch, vedrft d'ora innanzi la luce in fascicoli trimestrali di 180 pag. 
I'uno con illustrazioni a parte.

II nuraero di gennaio, teste uscito, contiene tin importante studio del professore 
Richet. • Le inie esperienze colla signora X » che, richiamando quello gia pubbticato 
dallo stesso autore negli Annates sotto il titolo di:« Xenoglossie antomatique en 
langues Strangers », lo completa con dati nuovi, e riassume presentandoci una per
sonality psichica delle pill complesse e interessanti.

a. in.

P e rc h *  la  v ita ?

Per cura del capitano Boccabadati e uscita la seconda edizione, a prczzo ri- 
dotto, ma elegantissima, dell'opuscolo tanto suggestivo di Leon Denis < Perche la 
vita? ». L'etica spiritualista pub fare un gran bene, e forse da essa pub veramente 
e solamente misurarsi tutto il valore della nostra ricerca, per cui auguriamo alia 
nuova edizione l'esito che ebbe meritamente la prima.

a. in.

S C H IH a g l P I  R IV IS T B .

R ev u e  S c le n tlf lq u e  e t  M o ra le  du  S p lr l t ls m e  - G en n a io

G. Delanne: La Magie — Chevrenil: 1(1.000 trancs au Mercure de France — Dr. 
Dnsart: Les Cross-Corresponces — L. Fouqnet, Millery, A. Thomas'. Le medium 
Miller a Nancy — Isidore Leblond: La doctrine spirite et la doctrine pythagoricienne 
— G. Delanne: Rbtablissons les fails - P. Mord: Une intbressante decouverte - Marie 
de Valpinton: Ceux qui ont vu les mains de Miller — M. Mangin: Ksquisse 
d'une thborie de la force psychique - Out rages nouveaux — Dr. Dusard: Revue de 
la Presse en langue anglai.se, espagnole, italienne.

R ev u e  G CnCrale d e s  S c ie n c e s  P a y c h iq u e s  - D ic e m b re .

£. Dose. Des Droits et des Devoirs de 1’ Homme— Combes: Comment je connus 
Nahash —Johannes: Le Gnosticisms— Ci’linc Rettvos: Le grand Problemc - Dic- 
tionaire de Sociologie phalansterienne — E. Bose: Bibliographic: Magnelisme per
sonnel du Dr. Zam.

H ello s  • H qosto .

Dr. Guido Bustico: Il concetto di spazio e di tempo in psicologia — I  sol inn 
Batacchi Legnant: II perche — Rosario Sofia: Ne le nozze Montalbnno - Di Stefani 
— Prof. T. Marangio: Vittorio Hugo Poeta — F. ltalo Giuffri: Rievocazioneel- 
lenica. - In biblioteca (vi si parla di F. T. Marinetti, E. Robusti e di Chateaubriand) 
• Tra Confratelli - La festa dell'Albero di Natale - Libri ricevuti in dono - Piccola 
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eA R A TTE R IST IC H E
DELLA MEDIANITA DI EUSAPIA PALADIN©

Alla Sig, Laura / . Finch,
Redattrice degli « Annals o f  Psychical Science *

Voi mi chiedete ora per iscritto il parere che ebbi giaad esprimervi 
verbalmente circa le caratteristiche medianiche dell’Eusapia Paladino, 
ed eccomi a soddisfarvi. Non ricordo i termini precisi deil’intervista 
perchfc b passato quasi un anno da quel tempo, ma siccome il mio 
giudizio sull’Eusapia non b mutato, cost non mi resta che esprimervi 
quel che attualmente ne penso.

Delle tre medianity ad effetti fisici di qualche rilievo che in questi 
ultimi anni ebbi campo di studiare, quella della Paladino b certamente la 
piu complessa, non solo pei fenomeni che presenta, ma anche per la per
sonality stessa del soggetto, interessantissimo dal punto di vista della 
psicologia. Ora questa sua caratteristica, generalmente trascurata in 
vista di piii rumorosi fenomeni, se mi ha dato elementi per stabi- 
lire un punto di contatto fra le  forme passive ed inconscie della me
dianity come viene ora intesa, e quelle attive che crearono nel Medio 
Evo la persona dello stregone e del mago, mi ha puranche lasciato 
pcrplesso sulla consistenza e il valore dei fenomeni che costituiscono 
il repertorio della famosa media napoletana.

E qui mi sia lecito qualche confronto.
Carlo Bailey, australiano, che come la Paladino ho potuto studiare 

per due mesi consecutivi, tanto durante le sedute, quanto nella inti
mity, poichfe abitava presso di me e divideva la mia mensa, b di ca- 
rattere timido e sospettoso. Lungo e macilento, la sua ftgura assu- 
meva talvolta delle pose scimmiesche e il suo temperamento debole git
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rendeva necessaria la moglie che lo seguiva ed assisteva, dominandolo 
completamente. Fra l'attonito e il furbo, di una furberia primitiva c 
infantile, egli aveva talvolta, come i fanciulli, degli scatti subitanei, 
delle caparbietii ingiustifieate, degli smarrimenti che lo laseiavano as- 
sorto per delle ore. E questo suo fondainentale earattere non si smen- 
tiva nelle cose piii gravi, donde risoluzioni subitanee, opposizioni 
ostinate, che non eseludevano il panico e che riuscivano a suo com- 
pleto detrimento. Cost mi sono spiegato la sua pertinacia nel non 
lasciarsi spogliare, trattamento che aveva subito di sorpresa a Sidney  ̂
in una seduta che pur era riuscita delle migliori, la sua ridicola 
paura dei reumi e la sua partenza improvvisa da Roma sollevb 
tanti sospetti e parve, giustamente, una fuga.

Bailey, all’avvicinarsi dell’ora solita della seduta, diventava nervoso, 
e non solo quando questa aveva luogo, ma anche quando per oppor
tunity era stata sospesa o rimandata. Mangiava poco, si ritirava su
bito e, siccome gli esperimenti jseguivano a poca distanza dal pranzo, 
riposava per una mezz’ora e si presentava alia seduta gi& alterato 
dalla trance ineipiente, dominato quasi completamente dall’influenza 
misteriosa che lo possedeva. Durante la visita sembrava un cencio e 
si prestava. passivo, a tutle le manipolazioni. Messo nel sacco, accomo- 
dato sulla sua sedia, ahbassata la rete che lo separava dagli assistenli, 
era un succedersi in lui di personality disparate, molto caiatteristiche, 
che occupavano l’ora, o poco piii, della trance e che, per diciassette se- 
dute, non si confusero nt* si smentirono mai. La personality normale 
del medio, durante il sonno mcdianico, non laceva mai capolino.

Non voglio qui entrare nel inerito della sincerity del Bailey o nella 
valutazione dei suoi fenomeni. Per non parlare che di coloro che vi- 
dero, ncssuno pote avere fra noi, come io ebbi, l’opportunita di assistere 
a diciassette sedute consecutive e di stabilire quei rapporti, cosi 
tenui talvolta, che sono gli elementi della convinzione; raa siccome 
siamo ancora in una fase della ricerca nella quale, piu che di fatti, si 
la questione di nomi e di simpatie, prelerisco aspettare che altri porti 
nuovo contributo di esperienze, in appoggio al valore medianico di 
Carlo Bailey.

Politi, col quale abbiamo fatto piii di cento sedute, e di earattere
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analogo a quello del Bailey. Egli ha di comune con lui la tiinidezza. 
di piit 6 apatico e si presta alle sedute quasi sempre a malincuore; ma 
non ha gli scatti e le ostinazioni del medio australiano. Entra piu dif- 
ficilmente in sonno e all’avvicinarsi di questo si mostra leggermente 
inquieto. La sua complessione fisica fe molto robusta; fatta la catena, 
nell’attesa della trance raramente interloquisce; e si Iascia control- 
lare anche rudemente senza risentirsi o protestare. Spesso i feno- 
meni di toccamento cominciano alIorch£ il medio £ ancor desto; egli 
se ne meraviglia, e quando ne accusa per conto proprio qualcuno, mostra 
quasi averne paura. Una volta, in uno dei momenti di maggior in- 
quietudine, uscl comicamente in quesia frase, come bisbigliata a se 
stesso: « mcglio dormire », quasi sperasse di trovare nel sonno un 
rifugio alle sue apprensioni. La personality normale del Politi ha 
poche note caratteristiche, e le altre che per lui si manifestano du
rante la trance, non hanno alcun rilievo. Anche quella che si qualilica 
come guida del medio (Alfredo), la sola che si presenti normalmente 
e la piu consistente di tutte, assume di rado una fisonomia morale 
deterininata. La personality del medio fa capolino qualche volta du
rante la trance.

L’Eusapia Paladino, invece, si rivela intelligente e coraggiosa. Nci 
rapporti famigliari, dalo unambicnte nel quale si trovi a suo agio e non 
le imponga convenzionali riserbi, rivela spesso, non ostante qualche 
volgarit<t, dei sentimenli nobili, superiori ccrtamente alia sua educa- 
zione e alia sua coltura e che non mi seinbran d’accatto, coine 
qualcuno ebbe a dire, ma Irutto di naturale intuito e di rillessionc. 
Eusapia e molto comunicativa e la sua parola si colorisce di tutta 
la verve napoletana, ma spesso insiste con eccessiva compiacenza 
su alcuni particolari della sua vita, su episodt che l’hanno fortemente 
colpita, in bene come in male.

Talvolta, lei pure rivela il carattere infantile che ho scgnalato 
negli altri due soggetti, ma piu dolce e meno primitivo, come si ad- 
dice alia sua natura fcmminile e spiccatamente erotica. Allora essa ha 
bisogno di sentirsi compianta e carezzata, e si commuove e piange sulle 
proprie sventure e le altrui. Si permette anche qualche piccolo scherzo, 
qualche piccante allusione, qualche ingenua malignita e ammicca
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maliziosamente, quasi compiacendosi del suo spirito e della sua penetra- 
zione. Collepersone nuove si mostra riservata tanto da sembrar sospet- 
tosa e diffidente, ma appena ne ha penetrato il caraltere assume con 
esse un atteggiamento deciso che va diritto alio scopo, e fa supporre 
in lei un tatto squisitissimo e franco quale raramente si trova anche in 
persone piii colte.

Questo suo carattere si conserva e si accentua nelle sedute, alle 
quali ha I’abitudine signorile di farsi attendere. Nel primo pe- 
riodo di queste — alcune durano lino a tre ore — interloquisce- 
vivacemente e fa anche dello spirito, qualora si accorga di essere fra 
amici. Raramente giunge fino al sonno completo, e solo verso la line 
della seduta h sorpresa da una semi-trance, caratterizzata da un balbet- 
tamento incoerente e da un’alterazione molto accentuata del viso ('>, 
ma pi(i spesso la sua fisonomia sembra acquistare una lucidity vitrea, 
come se in lei vigilasse alcunchfe di extraumano. Talora, nell’incalzar 
dei fenomeni, al pallido riflesso che veniva dall’anticamera, sorprendevo 
lo sguardo vigile e scintillante della maga  <J), e avevo l’impressione 
che fra tutti, scettici o credenti, la piu presente a s£ stessa fosse let, 
quella che dominava le anime, con tutta la potenza dell’ignoto che fr 
dentro e tuori di noi.

Dati i caratteri sopra descritti, 6 naturale che, non ostante la copia 
dei fenomeni e l'evidenza indiscutibile di alcuni di essi, tra i medt da 
me studiati la Paladino sia quella che prcsenta maggiori incognite. 
Spesso, stando al controllo, ebbi l’ impressione di una sostituzione di 
mani, quella sostituzione tanto invocata dagli increduli e che io non 
escludo... Ma bisogna pur sempre ammettere che la media possegga 
un eccezionale intuito, poichfe, prima ancora che io facessi atto di assi- 
curarmene, la conlerma veniva da s£ e l’Eusapia mi stringeva nervo- 
samente colla sua mano, la vera.

Mentre Politi sia a qualche distanza dal gabinetto medianico, la 
Paladino si mette sempre a ridosso di esso: al menomo accenno le tende 
sono sul tavolo come gettatevi da una mano possente, coprono le mani,. 
avvolgono talvolta l’intiera persona dell’Eusapia, e da quel buio labora-
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(i) Vc-di: Tav. I. 
(a) V edi: Tav. II.
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torio di arti e di parvenze umane escono gli impressionanti fenomeni. 
Capitano allora sul tavolo le pesanti tavolette della creta umida ap- 
prestate per le impronte, gli strumenti sonori, le sedie, i tavoli; e 
sopra tutto e sopra tutti la Paladino — tenuta per le mani e pei piedi, 
■qualche volta anche legata — domina e, starei per dire, crea I’ambiente.

Questo nelle sedute buone — ce ne sono anche di negative —, e tale 
la mia impressione per quelle che tenne presso di noi. Ma non vor- 
rei che da quanto ho detto qualcuno dovesse inferire che io metta 
in dubbio la sincerity o la realty obbiettiva di alcuni fenomeni; volli 
soltanto accennare come, male a proposito, alcuni, teorizzando, si rife- 
riscano aW'unica Paladino come se essa fosse, non solo il prototipo, 
ma anche il compendio di tutti i medii, il pivi sicuro e il piit sincero 
-di essi.

Nessuno dei soggetti da me studiati con la serenity di quotidiano 
osservatore, nessuno meglio di lei mi rammentb la Maya della teologia 
indiana; nessuno, a mio parere, saprebbe meglio di lei fascinare l’am- 
biente, e con lei specialmente vorrei applicat e la fotografia come mezzo 
di controllo e non accontentarmi di ricostruzioni mentali se non come 
termine di confronto; cib che spero di fare in seguito a un corso di 
sedute che con l’Eusapia sta per iniziare la nostra Society (■>.

Con tutto ci6, posso affermare di aver avuto con lei fenomeni dei 
quali non potrei dubitare. Quantunque raramente, la Paladino si abban- 
dona essa pure con languore tutto femminilee invocailsuo John:«Vieni. 
vieni. padre mio! » La sua voce trema allora di strana e commovente 
passione; s i settle dietro la tenda la presenza di qualcuno (J>, delle (•)

(•) Queste experience nel Irattempo ebbero luogo. Di esse possediamo una col- 
lezione di circa cento fotografie interessantissime, della quale fanno parte le tre 
pubblicate a illustrazione dei presente articolo.

•2) Vedi Tav. III. — Quantunque la fotografia abbia perduto nella riproduzione, 
si pub ancora distinguere, aderente al viso della Paladino che emerge della testa 
calva del controllore di sinistra, il profilo di un viso bruno, gigante, che sembra 
foggiato nella stessa materia della tenda. La fronte e altissima, le palpebre abbas- 
sate e il naso fortemente aquilino; la parte inferiore si perde neU'ombra.

La seduta erastata negativa e I'Eusapia, come ultima risorsa, aveva domandato 
di essere legata mani e piedi alia sedia. Cib venne fatto abbastanza solidamente, 
«d io, che sedevo al controllo di destra, avevo cura di verificare e di far con- 
Statare ad ogni accenno la legatura. Ebbi frequenti toccamenti all'altezza della



ombre si affacciano, rapide, improvvisc fra tenda e tenda, sollevano il 
lembo esterno delle medesime, fermandosi qualche rara Volta quanto 
basti per afferrarne i tratti caratteristiei. Ricordo ancora nettamente, 
alia distanza di due anni, la figura diafana e la dolce fisonomia di Katie, 
come ricordo quelle ombre nere di varia forma e density che in una se* 
duta a Genova mi venivano fin sul viso e che sembravano « vanefuor che 
nell’aspetto » poichfe non trovavano resistenza nei corpi solidi. Ricordo 
che una volta, mentre stavo ritto e tenevo nella mia sinistra, lerme sul 
tavolo, a in bo le mani dell’Eusapia, introdussi la mia destra nell’apertura 
delle tende e, all’altezza di piu che due metri alia quale mi permette di 
giungero la mia statura, essa fu stretta da una mano vigorosa e gigante. 
La Paladino era seduta, io in piedi, e non era possibile un inganno. 
Un’altra volta, mentre stavo fuori catena, in piedi, isolato e lontano 
almeno due metri dalla Paladino, con mia grande sorpresa si accese 
ripetutamente una lampadina elettrica della quale tenevo in tasca I’in- 
terruttore; dico ripetutamente perchfc, messo sull’avviso dalla prima 
accensione, alia seconda fui pi£i sicuro e cosciente osservatore.

Devo anche dire che, al termine della seduta, la Paladino 6 esau- 
rita, disfatta, anche piii degli altri medi. Si guarda attorno con occhio 
torvo, come una bestia ferita e si aggrappa tenacemente agli oggetti 
che la circondano. come se sentisse l’attrazione di essi; altre volte 
ha delle crisi di pianto delle quali si risente anche il giorno appresso. 
Non fe raro il caso che in questo stato si senta portata a simulare 
qualche fenomeno, ma in modo cost ingenuo da iar dubitare della sua 
consapevolezza.

Questo fe quanto mi sento di dire, per il momento, sulla medianiti 
di Eusapia Paladino; scusate il ritardo e credetemi

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

Milano, 5  Dicembre 1908.
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lempia sinistra, sempre attraverso la tenda, e a un dato momento, mentre questa 
si rovesciava con un brusco moio, feci scattare il lampo di magnesio, piu per un 
moto istintivo che nella convinzione di registrare alcnnche d’interessante.

Alla seduta assistevano anche i sigg. Ceccoletti e oo. R.... S...., fungevano 
da segretarl i sigg. Baccigaluppi e Redaelli, e da fotografo T ing. Ambrosini che 
in tale quality ci coadiuvO efficacementc durante tutto il corso delle sedute.
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UN  PRETE CULTORE DI STUOI PS ieH IC l

Fra le personality del olero e del laicato eattolico che in questi 
Ultimi tempi hanno seguito, con speciale interesse, il movimento neo- 
spiritualistico, noil va dimenticato il nome del parigino Monsig. Elia 
M6ric, professore alia Sorbona — da pochi anni deftfnto. Oltre gli ar- 
ticoli che prodigava nella sua Revue du Monde Invisible — la cui 
direzione tenne fino alia morte — il Mdric lascib dei lavori che — 
quali ne siano lo spirito informatore e le peculiar! vedute — s'impon- 
gono agli studiosi dei fenomeni metapsichici. Ricordo: La Vie dans 
l'E sprit et dans la MatiSre; Le Merveilleitx et la Science; finergie  
el L iberti; L' Autre Vie.

In quest’ultima opera in due volumi — di complessive pag. 860 — di 
cui io ho sott’occhio la 12* edizione franceseo', l’Autore ha conden- 
sato il suo pensiero intorno ai fatti spiritici e alle teorie riguardanti 
i medesimi — studiando gli uni e le altre alia luce rim odernata  della 
teologia e filosofia tomistiche.

Credo che a miglior fonte non possa attingere chi voglia cono- 
scere il pensiero eattolico al riguardo, perchfc — giova ripeterlo — 
il nome insigne dell’Autore — la conoscenza — da parte sua — del ma* 
teriale spiritico e del dogma eattolico, sono tutti requisiti che mal 
si riscontrano nel primo venuto. VarrA la pena, quindi, ch’io mi oc- 
cupi alcun po’ di cotesto lavoro nelle colonne ospitali di Luce e Ombra.

Nei due tomi vi sono capitoli i quali. -tuttochfe degni di attenzione, 
non rientrano precisamente nell’orbita degli studi a cui ho alluso. Essi 
servono piuttosto d'introdusione all’opera intera, e io non ne fard og- 
getto di particolare disamina, limitandomi invece ad accennarli sol- 
tanto, se sary il caso, per incidenza (J>.

(i) Paris ra Ancienne Matson Ch. Douniol, 1900.
12) Ved. nel lib. I (cap. I — La matters et la Science; c. II, \.'huounu: c. III. La Fatalite 

ecc. ecc.i.
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La vera parte — nel lavoro del Mgric — cite interessa i cultori di studi 
medianici, fc quella che comincia col libro 11 del vol. I : ha per titolo 
generate: Le lendemain de la niort et tes lim ites de la raison, e 
consta — in complesso — aggiungendovi quelli del II volume — di 20 
capitoli. Spigolerd, in questo campo — ed esaminerb — quanto mi sem- 
brer& piii adatto ai lettori della presente Rivista.

** *
Nel capo 11 {La prdexistence des limes) e nel IV (Le voyage eternel) 

l’Autore tocca il problema dell' origine de ll’ anima ttniana, ch’egli 
sostiene, cogli Scolastici, creata ogni qual volta il germe di un or- 
ganismo corporeo appare, e rigetta, dopo averne tentato una confuta- 
zione, le note idee preesistensianiste  e, conseguentemente, rein- 
carnasionisliche — d ij. Reynaud, L.Figuier, A. Pezzani, Ch. Fourier to.

Che pensarne, della sua critica? Ecco: mi sembra che il M6ric — 
felice nei suoi assalti al traducianismo  del De Lambert — {La trans
mission des dates,-zap. Ill), — non sia stato tale, invece, in quest’agone 
perchb provvisto di armi irruginite, perchfc fidente in una strategia 
imbelle.

Sentite il suo argomentare circa i dolori fisici, nei quali i rein- 
carnazionisti scorgono una reasione delle attivit& esercitate dall’in- 
dividuo in una sua vita anteriore, (quando — s’intende — la soffe- 
renza non sia il frutlo immediato  di atti della vita presente): l’Autore 
risponde ch’essi — i dolori fisici — provengono in massima parte dalla 
ridda furibonda delle nostre passioni attuali, e che quando noi non 
ne siamo i diretti responsabili, li spiega la legge ferrea di ereditarietd 
(pag. 237-39).

Il che b vero, come constatazione di fatti, non come spiegazione 
di essi, dal punto di vista della Teodicea. Si ammetta pure il peccato 
d ’origitte trasmettentesi di padre in liglio in tutte le sue fatali e 
spaventevoli conseguenze; resta, pert), sempre una domanda: Perche 
cotali conseguenze sono accentuate piCi in un individuo che in unaltro? 
Vale a dire, perchfe Vineguagliansa  nel dolore? Essa non pub provenire

(!) Auluri — rispcttivamente — di :  T trr*  e t O W /  Le Lendematn de la w o rt;  La  pluvatite des 
existences de l\)m e : La phalange.



che, o da una qualche rolpa nostra, o dalla libera volonta di Dio. Nel 
primo caso, la plurality delle esistenze si afTaccia e s’impone; nel se- 
condo, Dio sarebbe un Essere arbitrario, perch£ tra le sue creature 
avrebbe dei prediletti, a scapito di altri da lui ripudiati. fl che e mo- 
struoso a coticepirsi. Non resta dunque — se non si vuol precipitare 
negli abissi dell’empicta — che scegliere la prima alternativa, colla 
quale dalla Giustizia Suprema — im m anente in tittli i punti dello spasio 
e del tempo — viene reso unicuique situm , e colla quale soltanto si 
conciliano le profonde parole dell’Apostolo: — « Non v'ingannate, Iddio 
non si pub befTare: perciocche ci6 che l’uomo avra seminato, quello 
ancora mieterfi. » (Gal. VI, "). — Lo stesso dicasi delle dilTerenze 
intellettuali e morali che, con quelle lisiche, il Meric asserisce ne- 
cessiirie aW'annonia della society (p. 24647). Armenia si, quanto si 
vuole; ma non tale da escludere una causa giusia. adeguata, title sva- 
ri.ite tonalitit dei singoli elcmenti che cotesta armonia costituiscono. 
Rispondere come fa il nostro Monsignore, non significa altro che gi- 
rare garbatamente intorno al problema, senza aggredir/o  e risolverlo. 
N6 maggior fortuna egli ottiene quando — ritornandoin quest’ordine 
d’idee — scrive: * E un pensiero crudele quello di spiegare i mtili e 
i dolori della vita presente, considerandoli come un castigo delle nostre 
imperfezioni passate, delle nostre colpe anteriori commesse in un altro 
pianeta <>); poiche se quest’ipotesi, assolutamente inverosimile, fosse 
giustiticata, noi saremmo costretti a vedere nei discredali, negli infe- 
lici della vita presente, delle giuste vittime che espiano i loro trascorsi 
delilti, le loro rivolte contro la societa e contro Dio, e la vista di 
queste vittime dovrebbe svegliare nel nostro animo lo stesso senti- 
mento che proviamo quanndo vediamo il colpevole condannato dalla 
giustizia degli uomini all’ammenda, alia prigione, all’esilio, alia morte. 
La compassione, la pieta, la tenerezza che proviamo per gli infelici, 
dovrebbero essere sostituite dal timore della giustizia divina e dal- 
1’orrore del male. E, segaendo ancora quest’ordine di considerazioni, 
noi saremmo costretti avedere nellasituazioneopulenta, ereltitivamente 
felice dei ricchi della terra, la giusta consacrazione degli atti di viriti

<:) l.'A u torc  allude a lia  p te fs ir te n za  delV anim a in  a H ti ntoutii — sccutulo la te<»ria del l*tj*tiicr 
— i«p. c it.l
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che hanno colmato le loro vite anteriori, una ricompensa uinana di cui 
essi devono assicurarsi il piacevole ed egoistico godimento, chiudendo 
II loro cuore alia pietk per gli sventurati; e la society, in nome di 
questa legge di ferro, si troverebbe, cosi, divisa in due caste, i puniti 
e i premiati, separati, gli uni dagli altri, dalla giustizia di Dio ». (p. 232-233;.

Quest’obbiczione non e, come del resto le altre mosse al rein- 
carnazionismo — originate  — e benche, a primo aspetto, sembri 
fondata su solide basi, pure essa dileguasi facilmente ad una attenta 
analisi del nteccanismo reincarnazionislico. E anzilutto, non <r atfalto 
conseguente che noi dobbiamo chiudere il nostro cuore alia pieta per 
gli inlclici — espiatori di colpe passate— ahhandonandoli, cosi, al loro 
triste e giusto destino, al loro K arm a  — per usare la classica espres- 
sione buddistica.% 11 fatto stesso che il loro Karma li pone a contatto 
con chi puo. e sentesi, naiuralinente, spinto ad aiutarli, signilica 
che cssi cotesto aiuto si meritano. « In tali circostanze — scrive Olga 
Calvari, teosola, — sec  karmico il dolore, e karmico anche I’aiuto. Xiuno 
pub negare —ella segue — la relazione continua, l'influenza reciproca 
fra le classi basse e quelle elevate. E che cosa e questo.se non un'al- 
tra manifestazionc della legge karmica, un messaggio che essa ci porta, 
nel quale ognuno deve leggere la parte che lo riguarda> Per il povcro, 
per l’oppresso. per rignorante, quel messaggio suona diriito di aiuto 
e di protczione; per il ricco, per 1'intelligcnte, per il potente, suona 
dovere d'amorc » to.

Dirb di piit sc fossero giustilicate le iuditzioni del Meric, noi do- 
vremmo ragionare allastessa stregua, anche riguardo agli in lei ici che 
con colpe, con abusi, con cccessi — commessi nclla presenle esistensa 
— le loro sciagure si procurarono. Perche, infatti, commiserare e soc- 
corrcre il libertino, l’alcoolico, che portano sul proprio coi'po le slim- 
mate dolorose del loro abbrutimento, c nelle corsie degli ospedali pa- 
gano il lio delle loro sregolatezzc? Perche porgerc un pane alio seia- 
lacquatore che ha geitato se e la propria lamiglia ncll’abbiezioiie della 
miseria? Non sono stati essi gli artclici del loro martirio?

Eppurc nittn teologo ardirebbe di insegnar cio; perche la carita 
cristiana prescrive a tutti di benelicare anche. i  m ai/attori, perche

(i) Cfr. U l t t a  — Rivisia Teosolica «1 i Roma. Die. 19^. K a n n - j ,  o  t it  t a m u ' t / a  m o r a l r  —
!»a«.
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GesU, per il primo, ci ha insegnato — in latte le sue parole e i suoi 
atti — questa filantropia universale, non essendo necessario all’uomo 
di conoscere se uno sia giusto o dclinquente, per soccorrerlo, ma ba- 
standogli di sapere che quell’/cowo « £ il suo prossitno » (Luc. X 1129,..

L'appimto del Meric — quindi — non prova nulla, perch£, se mai, 
proverebbe troppo. Ma lo stesso prelato non potrebbe infirmare 1’alo- 
risma: Qui nintis probal, n ih il probat.

*» *
All’Autore non garba I'idea che i ricchi, coloro i quali (Vuiscono 

di beni materiali, debbano la loro attuale condizione agli atti di virtu 
del loro antico passato.

Ammetto che, di primo acchito, un tale concetto possa presentarsi 
come puerile, e anche assurdo, a chi del Karm a  non abbia compreso 
le vie sapienti ed eque; al conlrario, per chi della Grande I.egge  ab
bia intravveduto i savi procedimenti, spariscono le dilficolta al riguardo.

Mi sia permesso, qui, di cederc la parolaad Annie Besant. che co- 
desto tema ha egregiamente svolto nella sua Sapienza anlica. L'acume 
delPillustre scrittrice, mi far& perdonare la lunghezza della citaziotie.

« Ogni forza • — scrive la Besant, rilerendosi alle note psico-cosmiche classifi
cation! teosofiche, che non guastano nt-1 caso nostro — agisce nel suo proprio piano. 
Se tin noino st-inina felicili't per gli altri snl piano fisico, raecogliera condizioni 
favorevoli alia felicity per sc* sti I lo stesso piano, ed il niolivo che lo spinge ad agire 
non entra nel risultato. Una persona potrii certaraente scininare del frumento con 
lo scopo di spccularvi e rovinare forse il suo vicino; ma questo suo cattivo inotivo 
non f'ar.'i crescere, certo, 1'ortu-a dai chicchi di frumento....

Il procurare con tin'uzionc la felicitii lisica, e una forza fisica, la quale reagisee 
quindi sul piano fisico. Con le sue azioni 1'uomo entra in rapporto coi suoi simili 
sul piano fisico, e sparge attorno a se gioia o dolore, accrescendo o diminuendo, 
cosi, la soinma della felicity iimana. Tali aumenti, o diminuzioni di benessere pos- 
sono csser dovuti a motivi assai differenti — bnoni, cattivi e misti. Uno pub fare 
un'nzione che procuri del godimento, spinto da pura bencvolenza, da un'aspirazione 
di dar gioia ai suoi simili : ammettiamo, per esempio, ch'egli faccia dono di un 
parco ad una citlit, per libero uso dei suoi abitanti; un altro pun fare lo stesso atto 
per setnplicc ostentazione, per desiderio di attirarc I'attenzione di coloro che di- 
spensano delle onorificenze (lo dara, cioe.come prezzo dacquisto di un liiolot: un terzo 
far it anche dono di quel parco per motivi misti, parte egoistici, parte disinteressati *.

I motivi agiranno separatamente sui caratteri delle tre suddette persone, e 
cioe, migliorando, degradando, ed ottenendo dei piccoli risultati. Ma Teffetto che 
l'azione ha prodotto causando del godimento a ntolta genie non dipende dal mo-



tivo del donatore; quel godimento vi sarft stato ugualmente, qualunque 'sin l'im- 
pulso che lo occasiono e quella gioia procurati ad altri diventa come un credito 
karmico col la natura, un debito a Ini dovuto e che gli sar& scrupolosamente pa- 
gato. Egli si trovera, intatli, a rinascere fra gli agi, nei tasti, e sari questa la sua 
ricoinpensa, il frutto karmico del passato sacrilicio di una parte delle sue ricchezze, 
ricompensa ch'e il suo diritto. Ma 1’uso ch'egli far* della sua posizione, la felicitft 
interna che gli deriverft dalla sua ricchezza e dalla sua condizione, dipendono prin- 
cipalinente dal suo carattere, ed anche in questo gli verra data la giusta ricom
pensa, ogni seme portando il suo frutto appropriato.

In veritii, l’azione del Karma e giusta ed imparziale; essa non priva I'uomo 
cattivo del risultato che debitnmente segue un'azioneche procuri) della felicita; ma, 
al tempo stesso, gli porta il suo carattere deteriorato meritatosi pel suo cattivo 
molivo, cosicche, anche in mezzo all'opulenza, si sentira malcontento ed infelice. 
Ne I'uomo buono potra sfuggire a sofferenze lisiche, se egli causa dolore con azioni 
sbagliate, anche se latte con buona intenzione; ma se le sofferenze cansate ripor- 
teranno a lui altre occasioni di sofferenza nell'ambientc lisico che lo circonda, il 
inotivo buono, migliorando il suo carattere, gli procurers una sorgente di perenne 
felicita in se stesso, tanto che egli sara paziente e contento in mezzo ai suoi do 
lori. Molti dei casi piu strani ed imbarnzzanti si potranno spiegare con I'applica- 
zione di quest! principi (t>. •

Si capisce, da tutto cib, che non bisogna sempre  considerare le 
gioie materiali quali ricompense di veri atti di /irtii precedentemente 
coinpiuti. No; talora — il piu spesso, 1'orse — pub irattarsi di unsem- 
plice automatismo Karmico, non colorito dal riflesso di un sacrilicio 
puro, di una abnegazione eroiea, ma messo in moto da meccaniehe 
energie reattive.

Non mi solTermo su altrt obbiezioni del Meric — come quella — co- 
munissima — dedotta daHVissmstt delta memoria delle pretese passate 
esistenze (p. 285 e seg.) — obbiezione troppo debole e di nessun conto 
per chi sa che la memoria — essendo legata a condizioni lisiche, ad un 
cervello rinnovantesi ad ogni rinascita — non pub non subire delle 
temporancc ccclissi, pur rimanendo — in se —« semper eadem  »; ma vor- 
rei piuttosto domandare al nostro Autore — e a tuiti i teologi della 
sua Chiesa, perche tanta avversione per una teoria (sia pure ipoletica) 
che (iesb, in fin dei conti, pur non avendola espressamente insegnata, 
non si senti in doverc di stiginatizzare come e/erodossa.

E nofo, infatti, che il Crislo trovb fra i suoi contemporanei 1’ idea 
della reincarnazione, e assun.se al suo cospetto un atteggiamento

(i) Lo so/>t^nut a n tito , vcrsiom* italinitn. Roma. M*mIck e Memlel. pan. 4 a ,u;.
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neutrale (Mat. XVI, 14: Gio. IX 2, ece.). I)ir6 di piii: I.a Chicsa am- 
mette il Purgatorio , sulla ubicazione del quale il Concilio di Trento 
non ha definito nulla, essendosi limitato ad affermarne I’esistcnza in 
gcnerc, contro i Kiformatori proteslanti ('). E quindi libera Irai teologi 
la quistione del luogo ove le anime purganli risicdano. Ora, perch6 
coteste anime non potrebbero trovare il loro ambiente ad satisfacien
dum  in nuove incarnazioni su questa terra? Non si tratterebbe, dopo 
tutto, che di modificare un poco l’idea di Tommaso d’Aquino, il quale 
sosteneva che alcune anime possono subire il Purgatorio nel nostro 
stesso mondo e ci6 « vel ad vivorum instruct ionem, vet ad mortuorum  
subventionem. »

L’Aquinate parlava, evidenieinente, di anime alio stato di disincar- 
nasione, ma perche, ripeto, per quale premessa teologica non le si 
potrebbero concepire reincarnate? Horse farebbero diflicolt& i sul- 
fragi che a loro giovamento la Chiesa ingiunge ai fedeli? No, perche, 
anche ritornando in nuovi corpi sulla terra, codcste anime partecipereb- 
bero pur sempre, ciascuna per quanto le spetterebbe, ai benefici della 
Comuuione dei Santi, alia solidariet& liberatrice delle preci reciproche.

E nemmeno Vassensa della memoria del passato implicherebbe un 
ostacolo; giacchfe il Purgatorio, secondo la stessa concezione cat- 
tolica, spogliata delle sue sottigliezze, non altro significa che I’esauri- 
mento — come direbbero i Teosoli — di un Karm a accumulato esauri- 
menlo il quale avrebbe sempre luogo, nonostante 1’oblio delle circo- 
stance specijiche che quel Karma determinarono.

Il Doltor G. Encausse (Papus), parlando di questo stesso soggelto, 
non ragiona diversamente quando scrive:

« Molti filosoti e tutti i teologi cattolici hanno orrore della reincarnazione. Per 
evitare inutili quistioni, si puO cercar di determinare —se trattasi di un cattolico 
— le condizioni d'attivita dello Spirito fra la morte e il giudizio finale, e codestc 
condizioni risponderanno, eccetto che per il luego, a mold insegnamenti dei 
reincarnazionisti. Che l’inferno e il purgatorio debbano essere subiti sulla terra o 
in un luogo indefinibile, queste sono, tutto sommalo, de.lle quistioni di parole piit 
che di# fatti, e I'avvenirc s'incaricherfi di mettere tutti d'accordo fa/. »

( o  It decreto del Tridentino che aHerma seii/ 'a ltro • fiurgaloiium rssr .. venue lorinulato nella 
Sssiiont X X I  .

(a) t.'oaultisme ft  Is Spiritualisms. Paris. Alcan, 1903. pag. 97-
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Auguriamoci davvero che l'avvenire valga a conciliare le diverse 
doltrine, spingendole a superare cit> che e form a, per mantenere e 
accreditare quello ch’ e sostansa !

La Chiesa, nel easo particolare del Purgatorio, non ci avrebbe 
niente da perdere, ma tutto da guadagnare. Essa, accettando la rein- 
oarnazione, non sarebbe piu costretta a trasportare l ’equilibria morale 
soltanto neW'aldi Id, ma potrebbe allora additare al mondo una Ginsli- 
iia  divitta conforme ai postulati della ragione e ai bisogni del cuore.

E quel giorno le affermazioni reincarnazionistiche dell’Egitto, 
dell’India, della Grecia, della Gallia, di Roma, dei piu grandi e geniali 
pensatori deH’Umanitk, sarebbero rivendicate !

s  Contimta, E rnesto S knarega.

N B e R O L O G IA

nORBLIHNO FAIFOFBR.
fi morto lo scorso mese a Venezia il prof. Aureliano Faifofer, socio onorario della 

nostra societa e antico collaborator di Lute e Ombra. Distinto matematico era 
generalmente noto per i suoi libri che facevano testo; ma la sua scienza positiva 
non gli toglieva di dedicarsi con fervore alle ricerche psichiche per le quali ebbe 
anche a chiamare presso di se per una serie di sedute, Husapia Paladino.

C A R L O  P B R B T T l.
Contemporaneamenle alia pubblicazione dello scorso numero di Luce e Ombra 

che portava una sua coMlunicazione, si £ spento a Genova il 30 gennaio u. s. 1’a- 
mico Carlo Peretti. Avevtl 62 anni e da oltre 30 si occupava con fervore di ricerche 
medianiche. Era stato ufficiale di Stato Maggiore Generate nella Regia Marina ed 
aveva combattuto nell'infAuSta giornata di Lissa.

A lui, che copriva I'altn fcurica di 33 nella Massoneria, si deve l'organizzazione 
dei festeggiamenti genovesi pel centenario di Giuseppe Mazzini dal quale aveva 
ereditato, coi principl, la fede profonda nell'ideale. In merito ai nostri studi scris- 
se poco. Uomo piu che altro di fede, di lui non resta che il noto opuscolo Pro 
Spiritismo dettato in risposta e in confutazione di una conferenza antispiritica 
tenuta in Genova dal proi. Oddi nell'anno 19 00

DOMBNiee RUGGBRI.
In seguito a gravi ferite riportate nella catastrofe di Messina sua patria, nioriva 

nel giorno 2 dello scorso marzo, il prof. Domenico Ruggeri cbe i nostri lettori ben 
conoscono per diversi articoli da noi pubblicati. Nella catastrofe di cui fu vittima, 
il nostro amico aveva perduto la famiglia e le sostanze, per cui si trovava degente 
al Policlinico di Napoli. Era avvocato e autore di un libro sulla « Cambiale *.
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PSieODINAM ISM O E M EDIANITA

Spiritus in nobis <jui vi^et. Ilia Tacit.
(*. At.KJITA.

Che si vuol signilicare colla parola: Psicodinamismo? ,
— Dinamismo della psiche.
Bene — ma ehe si vuol intendere per psiche dagli psicodinamisti?
— Non altro che il complesso delle funzioni della vita in tutte le 

sue forme, superiori ed inferiori — e cioe la soiiinia funzionale e la 
sintesi astratta di detta somma.

Benissimo! Dunque dinamismo della psiche per gli psicodinamisti
e il sistema di forze biologiche pertinenti... a che cosa? Alla risul- %
tante stessa (si noti bene per poter poi concludere meglio) del fisio/o- 
gism o organico!

Ibis, redibis!—
In sostanza si tratta — spiegantoci in lingua povera -  di una energia 

biotica, che si produce dal corpo e net corpo, la quale energia pub 
eccezionalmente estrinsecarsi fu o r i  del corpo, ed agire cosi (almeno a 
quanto sembra) senza 1’ uso, o la compartecipazione del corpo in certe 
peculiari condizioni, come avviene nella medianitd.

Insomma questa forza di origine e di natura corporea pu6 agire 
estracorporeamente, come agisce intracorporeamenle, sebbene in modo 
diverso, detto sopranormale.

Questa forza per gli psicodinamisti b di natura tutta fisica, e niente 
psichtca, perchfe la psiche per essi non 6 che un’entitit verbale, non 
reale, mentre poi di fatto si tratta di forza psico-fisica, o psicomagne- 
tica, come e sostenuto dal Du Prel nella sua Magia (1).

(t) Gli antichi medici spiritualist! si sapovano tlar rifttone della simpatia e dell* antipatia. del- 
Tizioue a  ciistanza delle medicine ecc., mediante una forxa detta da essi magnetism o, cioc. come 
dicevano. spiritus mediae naturae in te r  corporatas f t  incorporates substantias; e quesio sptrito  face- 
vano vinculum f t  1'cicu/um v irtu tu m  incotporfarnm . V edi: Thcatrum  Sim pathrticum  etc. Xorim bergae  
Mix.-i.xiil — passim.
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Se non die questa forza, che ex-ipothesi secondo gli psicodinamisti 
sarcbbe un prodotto, un’emanazione ed una elaborazione fhiidica del 
corpo, e quindi un effetto dinamico di questo, fito r i del corpo poi b 
capace di tramutarsi in causa generatrice di corpi in quanto pub for- 
mare, c forma arti ed organi somatici nel fenomeno mcdianico della 
malerializzazione! Tutto cio sconvolge suflicientemente, conveniamone, 
i nostri canoni accettati di logica scientifica: un effetto che genera a 
sua volta la sua causa — il figlio che riprocrea il padre*!!

In verita. ci deve essere qualche non piccolo sbaglio appunto di 
logica da parte di questa ipotesi, anzichb nell'opera e nelle leggi della 
Nalura....

Anche Alfonso el Sabio trovava delle incongruenze nel sistema 
astronomico di Tolomeo. e ne incolpava Domeneddio, che gli uomini 
sogliono fare gerente responsabile delle proprie farlalloniche teorie — 
perb il sistema di Tolomeo non era quello stesso di Domeneddio, come 
ebbe poi a dimostrare Copernico. A pari....

Un dinamismo psichico, che nel corpo e generato dal> corpo e 
fuori del corpo genera uno, od anche piit corpi — come aw iene nelle 
materializzazioni multiple successive, o pure contcmporanee — si pre- 
senta alia nostra mente quale esempio luminoso di una mera supersti- 
zione scientifica, perche non solo e una asserzione arbitraria senza pro
ve, ne possibilitit di prove, ma una smaccala contraddizione in termini.

«* *

Si dice: Siccome il focolaio, da cui emana e raggia questa forza 
psichica, e cioe il cervello, e inlelligenle, ecco perchb detta forza, anche 
esteriorata, resta intelligente, ed opera con inlelligensa.

Perb gli psicodinamisti asseriseono che Vintelligensa  e fun.tione 
cerebrale — or come una fnnsione  organica pub essere organiszante.’ 
II pensiero, che per essi e il prodotto di una funzione organica, come 
si tramuta in produttore di organi ?

Notisi poi che il pensiero per se stesso ed in sb stesso non e in- 
teltigente, perche effetto, non causa d'intelligenza. Lit causa, si. e in
telligente — 1 'effetto della causa intelligente e invcce inte/ligibile. II 
pensiero, lilosolicamente parlando, non e identico a pensanle: il pen-



siero 6 il pensato: b operazione della mente, od atto dell’intelligenza 
agente, come concetto b il prodotto della mente concepente (1).

Dunque se si pensa fuori del cervello non solo, ma anche sens a il 
cervello, vuol dire che il cervello 6 il pensatoio, non il pensatore, cosi 
come l’occhiale non b l’occhio — e vuol dire che la forza psichica, al 
servizio dell’entita psichica, invece di essere elaborata dal cervello — 
come immaginano illogicamente, e quindi antiscientificamente gli psi- 
codinamisti — si & fabbricato il cervello, come, per servirci del citato 
paragone, l'occhialaio fabbrica gli occhiali.

* * *

Aristotele avea gte fatto filosoficamente notare che se esistessero 
stati attivi, o passivi appartenenti solo all’anima, dessa sarebbe a con- 
siderarsi separabile dal corpo. (De anim a  — Cap. 1).

Ora i fatti della chiaroveggenza sonnambolica, della psicometria, 
della previsione ecc. provano che l’anima percepisce indipendente• 
mente dagli organi sensorii, in modo sopranormale, ciofc diverso e su- 
periore, non solo nel nostro mondo sensibile, ma anche in un altro so- 
prasensibile, fuori dei limiti di spazio e di tempo. E si noti che piu 
sono depressi i sensi corporei, e piii funziona un senso non legato a l 
corpo, e che non essendo corporeo, non potfc nascere col corpo, nfe 
evolvere col corpo.

Ai fatti di ordine prevalentemente intellettivo bisogna aggiun- 
gere quelli d’ordine psico-fisico, come le azioni telecinetica, tele- 
plastica, telefanica ecc., le quali, mentre il corpo b inerte ed insensi- 
bile, come cadavere, si manifestano fuori del corpo, e sono l’effetto di 
quell'istessa potenza dinamica, che muove ed anima il corpo, ma 6 
insita nel soggetto trascendentale, pensante, cosciente, reminiscente, 
senziente, organizzante e motore.

(i) Se tin medio giunge a proiettare il sno pensiero in una forma telcpiastica, qwesto pensiero 
perf> non pensa certamente — onde queste forme-pensieri obbiettivate non parlano, mentre le forme 
indipendenti, cioe spiriiiche, possono parlare, e talora parlano, perche contengono il Pensante. Yagente 
produttore di quell'd /^ , che h il pensiero. — II pensiero proiettato potra essere un automatico ese- 
cutore di ordini, come avveniva nelle azioni del maghi ecebotii {longe iaculantes — i nostri ietta- 
tort), ma i  incapace d'iniziative, perche manca di autonomia e di vo)ont&.
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Questa forza, detta dal Du Prel psico-magnetica, od odica, appar- 
tiene in proprio alia psiche come essere autogeno ed autonomo.

Se fosse inerente ed im m anente  all’drganisnio plastico, consustan- 
ziale con esso, dovrebbe essere inseparable  da esso — ma se e sepa- 
rabile, vuol dire che b solo aderente, ciofe proviene ab extra, non ab 
intus. L ‘esteriorissasione della sensibilitd, la quale poi b tutt’uno 
colla cosciensa dell’essere sensiente, ce lo prova in modo irrefragabil- 
mente certo.

Lo spirito dunque non b il corpo: lo spirito b il portatore della 
forza organizzante del corpo, della sensibility, del moto, del pensiero: 
b Yarche cineseos di Platone, cio£ il principio, o la causa del proprio 
movimento, onde possiede Yautocinesi, ed 6 s k i  compos et sibi con- 
stans.

Ed il cervello fe un laboratorio di pensiero, o meglio di una form a  
di pensiero adatto ed adeguato al nostro mondo lisico; laboratorio ad 
uso e consumo del suo fabbricante, proprietario e padrone, lo spirito, 
il pensante.

Spirilns in nobis qtii viget, ilia Jacit — scriveva C. Agrippa, allu- 
dendo ai poteri magici, donde derivano gli atti ed i fatti magici.

***

II Cox, che fu 1’inventore dell’espressione: fo rsa  psichica, secondo 
ril'erisce W. Crookes nell’opera: Indag in i sperim entali intorno a i fe- 
nomeni dello Spiritualism o — sosteneva che essa forza « A la sua sor- 
genie nell'anim a, o nelVintelligensa u n iana» quantunque poi nell’e- 
strinsecarsi « sembri derivare, in modo ancora sconoscittto, dalVor- 
g a n ism o ». Ed aggiungeva poi che « I’organismo nelta sua struttura  
vien diretto da una poteusa, che 6, o serve I ’anima, lo spirito, o I’iu- 
telligensa, {il nome non importa) d i cut’ s i coslituisce I’essere indivi- 
duo chiamalo uomo. »

Intesa in questo giusto senso e logico la forsa psichica sarebbe 
intimamente associata all’entitk sostanziale: psiche, e percid non solo 
indipendente dal corpo, ma preesistente al corpo, poichfc se lo costrui- 
sce, chfe questo vale la frase: « lo dirige nella sua struttura. ►

E una forza dunque organogena, e come tale, necessariamente in-



telligente, poichb non si pub fare una cosa scnza super farla, e sapere 
d i  fa r la , ciob averne sciema e cosciensa, come non si pub fabbricare 
un-istrumento, se non si. a la scienza per labbricai lo, e la coscienza di 
fabbricarlo. ,

Questa forza psichica dunque o b 1'intelligenza stessa colla sua 
energia speciale ed individuate, od b parte integrante, o costitutiva 
dell’intelligenza medesima: b una forza formativa, che agisce con uno 
schema ideativo preordinato e teleologico per funzioni corrispondeuti 
ad un dato ambiente vitale.

Cib posto, 1’intelligenza non e piu una (unzione cerebrale, ma una 
potenza, una dittam is  costruttrice del cervello stesso, vero cefatosco- 
pio, come Du Prel lo chiama.

Solo cosl si possono spiegare scientificamente i miracoli terapeutici 
dell’autosuggestione, capace di reintegrat e il corpo leso o infermo. La 
facoltk riorganizzante  nel processo biologico, per poter agire sa l 
corpo, deve necessariamente essere superiore ed anteriore al corpo, 
e questa facoltd  deve appartenere ad un fa ttore, ad una entity rente 
(non verbale) ad una dittamis sostanziale, che diciamo psicfte. Questa 
A in s i  (od i  in si) il potere dinamico ed enotico (vim uniettdi ha- 
bens)i, e possiede il sapere organogeno e biotecnico per eseguire sopra 
un disegno invisibile, ma reale, il lavoro plastico della organizzazione 
cellulare, mostrando una scienza anatomo-fisiologica, che nessun bio- 
logista al mondo potrli mai acquistare — e senza aver avuto bisogno 
d’impararla: scienza inna ta f (1)

Dunque facoltd  e scienza, potere e sapere appartengono ad un 
soggetto estra-cerebrale, trascendentale, volente e cosciente — lo spi- 
rilo, che non solo b Vorganista, ossia il suonatore dell’organo soma- 
tico,-ma il costruttore dell’organo stesso, il conservatore e Yaccorda- 
tore anche in ogni essere vivente, secondo il grado della scala, che 
ogni singolo spirito  occupa in una data fase evolutiva della sua esi- 
stenza fisica, dal bacillo all’uomo.
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(!) Anche: ** Vanima pargoletla  th e  sa n u lla ,, di Dante sa tutlo — perO senza saper tfi sapere 
quel che p u r  s a f  — R' uu’euimma, ma e uu fatto. — I) minimo degll esseri, cssendoll tessitoredcl 
suo indumento lisico sopra un ordito iperfisico, deve possedcre in se colla focolta ed tl potere, anche 
il volere ed il sapere corrispondenti, e potenzialmente tutto il suo divenire evolutlvo infinito.

Con ciO non i  detto tutto II mlstero certamente della creaziotie, ma se ne intravvede uno spigolo 
almeno illuminato.,..
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A1 lume della ragione critica i miracoli dell’autosuggestione nel 
campo organico non sono piii un\x algebriea, ma un semplice atto del 
dinamismo intrinseco della psiche sovrana di sb nel suo dominio bio- 
logico, e che i Paracelsisti chiamarono a ragione : archeo, o spirito- 
architetto.

II cosl detto incosciettte fisiologico non pub essere che un esecu- 
tore automatico di ordini psicologici, non mai, se la logica ci assiste^ 
un aulore organissante  senza confondersi ed identificarsi collapsiche 
stessa.

La forza organizzante deve essere intelligente  e coscienle: la sua 
azione stessa 6 necessity che sia coscienle, perchb non vi b sciem a  
senza coscieitza.

Che se questa cosciensa non si trova nel cervello, vuol dire che 
b fuori del cervello: ma lo effetto richiede una causa adeguata. Gli 
psicofisiologisti quando giocano col loro incoscienle fisiologico orga
nissante e non pensante, piu che sofisti, sono degli ignari: si burlano 
senza saperselo, e senza riuscire a burlare quelli che non intendone 
d’essere i fid e is ti della scienza e i catecumeni d’uno pseudo-positi- 
vismo! — II Du Prel k dimostrato ad evidenza l’identitA del prineipie 
pensante ed organizzante: chi non se ne lascia convincere confessa 
ifnplicitaihente di non sapere intenderlo.

*  *  *

Ne consegue che l'animismo cosl concepilo 6 una teoria in servizio- 
dello spiritualismo.

Infatti l’insigne W. Crookes nella sopracitata sua opera dichiara 
formalmente che « quella della fo rsa  psichica, anzichb una teoria per 
sb stessa (nell’interpretazione dei fenomeni medianici), b un comple
ment© necessario delle teorie sp iritua liste .» — Per Crookes, come per 
Cox, la fo rsa  psichica non b una forza organica, o corporea, secondo 
pensano gli psicodinamisti, ma una forza animica, deU'anima, dello 
spirito, deW intelligensa, a cui b intimamente associata, e quindi ori- 
ginariamente b extra e sopr«-corporea per potcr essere organizzante 
del corpo, che le appartienc, ma a cui essa non appartiene.
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* La forza psichica (ripetiamo le parole di Crookes) o e, o serve 
I ’anima, e dirige i l  corpo nella sua struttura. > Dunque o fe l’anima 
stessa, o le 6 annessa e connessa per poterla servire, e dirigere il 
corpo non solo nella costruzione delle parti di questo, si da formarne 
un organismo, un sistema anatomo-fisiologico, ma nelle funzioni coor
dinate di questo e nella sua conservazione mediante il ricambio orga- 
nico: cib che fa la iisiologia subordinata alia psicologia, e non vice- 
versa — il soma prodotto ed effetto di psiche, e non gik causa di questa.

Non si tratta solo di forza radiante, ma di forza organisaante — 
non soltanto di telecinesi, ma di teleplastica: e tanto piu vuolsi ri- 
conoscere a delta forza il carattere d'inlelligente  in quanto 6 tele
plastica, perchb £ ideoplastica. ,

Per organis3are una forma bisogna prima pens aria, concepirla, 
come per aniraarla, darle vita e moto, bisogna aver in sfe la sorgente 
della vita, ed essere il principio motore. E eosi risaliamo sempre alia  
causa psichica.

Non k un campo d i forse, o di linee d i for3a, ma un sistema d i 
forse  con direzione e coordinazione, secondo uno schema prestabilitc 
nel fenomeno della somatogenia.

In quanto ai fenomeni estracorporei della medianitk, se pure alcuni 
si potrebbero spiegare colla radiasione incosciente di una energia 
nervosa (sfera vitale, aura magnetica ecc.) altri evidentemente sono 
prodotti, o condotti da arti in a3ione, o da organi in ftinstone, quan- 
tunque per lo pih invisibili. La riprova scientifica della prova logiea 
b che talora detti arti si veggono, e si fotografano. Dunque c'b  una 
potenza in atto capace di organizzare, e che organizza: 1’ alto  ci ri- 
vela Vagente.

L'istesso eteromorfismo anatomico di certe materializzazioni ini- 
sia li, o parsiali, imperfette e quasi teratologiche sta a dimostrare che 
non si tratta di proiezioni automatiche, di ricalchi, diciamo cosl, mec- 
canici, di fenomeni puramente fisici, come ad es. certe ceraunografie, 
o certi trasporti galvanoplastici deH’elettricit&, sibbene si tratta di un 
oggetto voluto da un soggetto volente, di sforzo intenzionale, di lavorio



ideato e consaputo di un lavoratore ben consapevole: e cioe di una 
intelligensa  che sa e vuole quello che fa. E la psicologia che domina, 
e dirige la fisiologia, e che viene colta in atto creative* *. — Dunque 
l’organo plastico, che nel corpo produce la funsione , fu  prodotto alia 
sua Volta da una facoltd  pertinente ed inerente ad una entitd sostan- 
ziale dinamica intelligente, extra, sopra e pre-corporea: dunque il 
centro ideatore ed il potere ideoplastico, se pure si trovano nel cervello, 
non sono il cervello stesso: albergano in esso, non si identiftcano 
con esso.

Il pensiero, che pub sm alerialissare  il corpo, cui sembra appar-
tenere, e mater ialissarne  un altro teleplasticamente dil la prova provata
che non b identico al corpo, nb dipendente da questo. >

“ La miglior prova che il corpo fisico non pub essere il-conduttore
di forze magiche b che all’opposto b Yoggetto della nostra propria
forza magica: cib che suppone necessariamente un agente magico
distinto dairuomo fisico »: cosl con stringente logica osservava Du
Prel nella sua Magia (1).

•

.( tj Secondo il concetto apoditticamente esposto da Du Prel *' orgatilrzare o rappresentare non 
formano alcun dualismo nel soggetto trascendentale, roa indicano solo due divers! ordinl di fun* 
zioni concepibili separataiiiente, le quail perO, a causa delPutiitk del soggetto, devono potersi dK  
most rare come realmente unite, talchfe quella organizzante si appalesi anche nel pensare, e quella 
pensante neH'organizzare. M (Enigna umano), ■*

Di ci6 danno la piu convincente dlmostrazione gli sphiti quando si materializzano sotto gli 
occhi degli speltatori helle sedute medianiche — e se vengono interrogati sul modus operandi non 
sanno dirci, come appuuto disse la famosa Kathie King di Cfookc*. nuU'aUro che .questo: essere un 
atto di volonta — la quale, io penso, fa tutt'uno coll’ideazione.
* Se non che siccome il piu conliene 11 me ho, ne segue che il potere otgauiszaiore deve con 

tenere il potere molto piu semptice rudimentale e iniziale, formatore. PerciO uno spitito mate- 
rializzeri con maggior facility che Se stesso (ossia la propria rappresentazione somatica personale> 
le vest!, ed anche gioielii, ornamenti, fiori, ccc , ch6 lo spirito non fc una intelligenza astratta, 
ma una energia pensante c volentc,

Questa h la ragione confessata dagli spiriti stessi, onde usano avvolgersi In copiosi pantieg- 
giamenti, per nascondere le parti mal formate del proprio corpo, menlre le vesti a loro £ assai piu 
agevole il formarle. Sembra adunque che la facoltd istogena, e cioir di formarc i tessuli organic!* 
si a un grado superiore al potere ilopoietico in genere, o vogliamo dire plasticizzante, o d! sintesi 
iperohimica.

Un’altra considcrazlone qul si fa ionanzi contro l'ipotesi fprmulata e sostenuta da alcuni studios!* 
cioe che gli sphiti stano degli esseri In decomposizione, ovvero cadaveri astral), perchfe se tali fos- 
sero, dovrebbero nelle pneuraofanie si spontanee, cbe provocate mostrarsi come forme igmtde, non 
g ii vestite sia degli ablli usati nella vita terrena, sia di indumenti diversi. Esseri in dlsgregazione 
non potrebbero n i  ripresewtarsi nella loro integrity personale, n& tanto meno poi foggiarsi vesti 
ed ornamenti.

Ne deduco che la psiche non solo & un sistema biodinamico in sfc, ma anche ideo*plastlcizzante 
in una sfera d'irradiazione, di cul ignoriamo assolutameute 1'area e la potenzialita energetics — E  
questi minuscoli poteri fisiologici pales! nel corpo carnale non sono che una tenue eslrinsecazione 
del potere psicologico occulto in ciascun essere pensante. • v ,
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L'autonomia, Pindipendenza volitiva delle apparisioni sieno spon- 
tanee, sieno anche provocate dimostra che se puO esistere, ed esiste 
per lo pill una solidarietd psicofisica fra l’agente ed il percipiente, tra 
il fantasma ed il medio, non per questo la personality spiritica e una 
semplice prolazione bio-psichica ed una concrczione prosopopeica della 
subcoscienza in una specie di delirio onirico. Troppe prove vi sono 
per chi vuole conoscerle che Yagente fc tanto diverso dal medio, che 
gli si oppone, lo soggioga e lo obbliga a. fare la propria volontd... e 
percib a una esistenza a sfe, una vita a sfc, al d i Id del nostro inondo 
sensibile, nel mondo causale.

Percib; adelante, Pedro, con jnicio, nel vostro psicodinamismo, 
talsato e falsario. " *

Quello autentico e genuino 6 la premessa scientilica dello spiri- 
tualismo, di qualunque denominazione esso sia.

A siffatta conclusione sono giunti per necessity logica e PAksakof, 
e il Du Prel, e l'Hellembach e il Myers e tanti altri indagatori, che 
seppero e vollero ragionare sui fatti. — Cid che plasma il corpo 
preesisteva al corpo — e se preesisteva alia nascita, deve postesistere 
alia morte del corpo. L’animismo quindi dy indirettamente per via 
logica la prova della sopravvivenza — confermata poi dallq spiritismov 

Psicodinamismo legittimo, ciofe logico, 6 l’animismo, sostrato scien* 
tilico dello spiritism o  e suo postulato filosofico.

6  un voter abbuiare il soggetto e scombuiare le menti sostenere' 
la tesi di uno psicodinamismo di origine e natura corporea: & violate 
il precetto del poeta della ragione, Flacco:

Non ex fu lgore  Jum um , sed ex fu m o  dare lucem....
. 6  un’alchimia di nuovo genere questa, darsi a fabbricare tenebre 

artificiali con la luce naturale da parte di certi scienziati fotofobi che 
di pien meriggio s’intenebrano nelle buie caverne.

Ma del resto bisogna comprendere certe idiosincrasie psichiche, 
che fanno rammentare quel che gli sp ir iti  insegnavano a Swedenborg



esservi uom ini s im ili ag li uccelli notturni, che veggono nelle tenebre, 
tna non nella luce: la luce li accieca.

1906. V. Cavalli.
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Poscritlo. Cesare Yesme nella sua recensions dell’opera del Prof. 
Morselli: Psicologia e Spiritism o, della quale fa le giuste e meritate 
lodi pei molti e solidi pregi, senza toccarne i difetti, in un punto scrive 
cosi:

• Gli spiritisti spiegano la formazione dei fantasmi col perispirito, il corpo 
astrale, il corpo fluidico, Morselli perO trova tutto questo fantastico, il faotasma 
per lui e formato in grazia al psicodinantismo. Gli si domanda che vuol dire con 
questo lungo vocabolo: egli risponde che intende parlare di forze psichiche igno- 
rate (Vol. 1, p. 554). Troppo poco. Non si spiega una cosa col darle un none di 
cui si confessa ignorare il significato. E cosl non si vede perche si debba trovare 
pih paranoica (Vol. I. p. t4) 1' ipotesi spiritica di Hodgson ed Hysbop, che 1’ ipotesi 
psicodinamica di Morselli *. (Rise. Annates des Sciences Psychiques 16 Novembre, 
1 et 16 Dicembre 1908, pag. 248).

La « V o i do la  V ard ad  » p a r  la  v lt t lm e  d a l te r r e m o to .

Dal coniratello nostro D. J. Esteva Marata direttore della settimanale La Voz 
de la Verdad di Barcellona, abbiamo ricevuto la somma di L. 285,60 frutto di una 
sottoscrizione fra gli spiritist! spagnuoli per Ie vittime del terremoto di Messina. 
Abbiamo interessato il nostro Zingaropoli, membro del Comitato napoletano al- 
finche voglia occuparsi personalmente della distribuzione. Segnaliamo ai lettori 
lo squisito atto dei nostri fratelli spagnuoli, esempio a tutti noi di solidarietfe spi- 
rituale.
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ESPERIENZE MEDIANIUHE COL MEDIUM 
eARANeiNI

Mio carissimo amico,
A. Marzorati

In seguilo a mat nr i e ponderati studi delle scienze psichiche, da Ire antti 
ho abbracciato la fede che ci ajffratella, la quale pero era basata solo sul convin- 
cimento del valore delle teorie' spiritual isle — che del resto m'accorsi essere 
professate da tante illustrazioni della scienza — e cid m' ispirava illimitata 
fiducia. Cera, intanto, un vuoto da colmare, riscontrato net la mancauza della 
prova diretla, la quale, se non doveva servire a corroborare quel la fede gia 
salda, mi bisognava per completare la ntia coltura spiritica. L'occasione si i  
presentata, e, grazie alia bnona volontA del mio parente Matteo Santoro, to 
ho potuto assistere a cinque sedute col medium Carancini, delle quali vi faccio 
la seguente frettolosa ma scrupolosa relazione. Se la mia testimonianza non 
i  antorevole, valga a renderla tale I’intervento tie lie riunioni di persoue ri- 
spettabilissime e della cui serietA non si pud menomamente dnbitare. Vi rin- 
grazio dell’ospitalitd che mi concedete nella vostra pregiata Rivista e sain- 
tandovi cordialmente mi dico

I'ostro
Felice Amelia.

Torremaggiore (Foggia), marzo 1909.

P rim a seduta. — lo ed il signor Matteo Santoro ci troviamo la 
sera del 7 febbraio corrente anno a Roma, in casa del maggiore me
dico signor Vincenzo Cocola, in via Principe Umberto p. 253- Essendo 
i primi arrivati, prepariamo noi stessi la camera degli esperunenti; 
per i quali 6 adibito il salotto di ricevimento. E questo una stanza non 
molto larga, fornita di due usci — di cui uno nascosto dietro un cor- 
tinaggio e cbiuso a chiave la quale 6 da me custodita — e di una fi- 
nestra che guarda in via Principe Umberto. Dopo un’accurata esplo- 
razione di tqtto il salotto ammobigliato al}a buona, esplorazione che 
in seguito si fece prima di ogni seduta, si forma il gabinetto media-



nico, in un angolo della sala, appendendo, ad una corda, tesa fra le 
due pareti, un bianco lenzuolo. Dinanzi a questo che rappresenta la 
tenda, si collocano due tavoli, per supplire ad un unico tavolo tanto 
lungo da poterci stare intorno dieci persone in catena oltre il medium.
Da una banda del gabinetto si pone un piccolo tavolo rotondo a tre 
piedi alia distanza di un metro e mezzo dalla sedia del Carancini: dal- 
Paltra parte, dove b addossato alia parete un grosso divano, si pog- 
giano su di questo diversi e molteplici oggetti da servire per gli espe- 
rimenti. Mentre si fa questo lavoro di preparazione, arrivano tutti 
coloro che debbono partecipare alia seduta, ed in ultimo il medium 
Francesco Carancini. Questi appena entrato in casa e perquisito dal 
maggiore medico signor Cocola, indi fe preso per le mani da me e dal * 
signor Santoro e l'atto sedere — colle spalle rivolte alia tenda — vi- 
cino al tavolo medianico, intorno a cui si mettono subito in catena le 
seguenti persone:

11 prof. Mosken, insegnante dl storia naturale al Liceo Umberto I 
e libero docente di antropologia all’Universita di Roma, il maggiore 
medico signor Vincenzo Cocola, sua moglie signora Ida e suo figlio 
signor Ignazio, studente di Liceo, 1’impiegato al Consiglio dei Lavori 
Pubblici signor Roberto Paverani, la di lui moglie signora Itala e lo 
studente in legge signor Giuseppe Borrelli. Il signor Santoro esercita 
il controllo a sinistra, tenendo la mano e il piede del medium; io, 
nell’istessa maniera esercito il controllo a destra. \

Sono le ore 21 e, fatta la luce rossa che viene da una lanterna, 
poggiata su di un altro tavolo che si colloca dirimpetto a quello in
torno a cut si sta in catena — il medium dopo tre o quattro minuti di 
silenzio ci prega di parlare o di cantare. Non mi meraviglio affatto di 
quella ingiunziohe, perchfe subito mi torna in mente ci6 che era con- 
statazione di altri provetti esperimentatori, vale a dire che le « vibra- 
zioni sonore della voce agevolano l’energia esteriorizzata ». Da quel 
momento, intanto, cominCia la serie dei tenomeni, i quali si svolgono, 
b inutile dire, sotto il pi Ci completo e rigoroso controllo. Dopo varii e 
stpeciali toccamenti dietro le mie spalle e sotto la mia sedia, la tenda 
del gabinetto, lontana p iu  d i un metro dalle1 spalle del Carancini, si 
agita. si gonfia, ricade e in questo mentre una sedia, messa in pre-
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cedenza dietro la tenda, esce fuori e saltellando alia vista di tutii, fa
un grazioso inchino e si ferma vicino al mio fianco sinistro. Di II a
qualche secondo la stessa scdia rientra nel gabinetto, spostando il len-
zuolo che pareva mosso dal vento, ed esce dall'altra banda per fare
gli stessi inchini al signor Santoro. Tuttocib, ripe to, alia vista di tutti
e colla pib assoluta garanzia di mantenuto controllo.

Si disse in principio che da un lato del gabinetto vi 6 un grosso
divano addossato alia parete. Su quel mobile, distante dal medium
quasi due metri (if lettore <6 sempre pregato di tener presente le di-
stanze), si mette, fra molli altri oggetti, un orologio a sveglia di' cui
funziona la sola suoneria che noi avevamo caricata antecedentemente.
Detta sveglia odesi suonare al di sopra delle nostre teste cio6 mentre
con una parabola percorre lo spazio fra il sedile del divano ed il ta-
volo medianico su cui viene a posare delicatamente. Qui faccio notare*
che se il suono del campanello della sveglia s’b incominciato ad udire:
in aria, slgnifica che 1’uncinetto metallico col quale era arrestata la"
suoneria fu spostato mentre quella era sospesa. La sveglia arrivb sul
tavolo-della catena coll’uncinetto fermato, tanto b cii> veto the non
continub a suonare. I commenti al lettore. ' •

lo ed il signor Santoro, iritanto, cediamo il posto del controllo al
prof. Mosken ed al signor'Roberto Paverani per espresso loro desi-
derio. Formata di nuovo la catena, i controllori accusano subito dei
toccamenti caratterrstici in varie parti'del corpo, menfre si odono
degli strappi leggieri alle corde di una chitarra appoggiata ad una pa-

• , . ,
rete e lontana dal Carancini piu di un metro e  mezzo. In questo mo-1 
mento la seduta assume un’aria di solennita e di mistero, perchb mentre 
il prof. Moskeri ed il signor Paverani, si assicurano a vicenda di te- 
nere rigdroso controllo, ecco che dalla penombra sanguigna, proiet- 
tata dalla lanterna che era stata trasportata nella stanza vicina, da 
quella penombra segretamente sacra ed arcana scaturire una luce- 
due.... poi un globo luminoso.... una vivida scintilla.... Queste piccole 
meteore percorrono una larga traiettoria in diverse direzioni e spa- 
riscono.... Il medio dichiara di essere stanco e si ritira dietro la tenda, 
noi chiudiamo la catena, vediamo correre ancora sulle pareti una 
coppia di luci, Qualche altro vaporoso globo.... Dietro invito del Ca-
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rancini, lo svegliamo sofliandogli sul viso e facendolo abituare a poco 
a poco alia luce viva e sospendiamo la seduta alle ore 22.

Seconda seduta. — Nell’istessa casa del maggiore medico signor 
Vincenzo Cocola, la sera successiva dell’8 lebbraio, si riuniscono tutti 
quelli che avevano partecipato alia prima seduta, piit il cavaliere 
Carlo Barbi, caposezione al Ministero della guerra. Alle ore 20 ci 
mettiamo in catena attorno al tavolo degli esperimenti: io ed il si
gnor Matteo Santoro al controllo del medium, il quale siede dando le 
spalle al gabinetto. Nell’interno di questo si colloca la solita sedia; 
sul divano, lontano sempre quasi due metri dal Carancini, si mette 
fra molti altri oggetti, un piatto annerito alia tiamma di una candela. 
Ai piedi del divano, e quindi all'istessa distanza dal medium, si col
loca un vassoio di legno con una bottiglia piena d’acqua sul di cui 
collo vi 6 un bicchiere capovolto. Fatta la luce rossa, dopo parecchi 
minuti, cominciano quei toccamenti speciali, sulle spalle ed ai fian- 
chi dei controllori, seguiti da colpetti consecutivi sotto le sedic dei 
controllori stessi. Io ed il signor Santoro ci domandiamo insistente- 
mente se sia ben mantenuto il controllo. La frase: • Sei sempre a po- 
sto? > seguita dalla risposta affermativa era diventato il nostro motto 
d’ordine. Da tutti, si ode intanto, il rumore chiaro prodotto dal coz- 
zare del bicchiere colla bottiglia, seguito dallo strisciare del vassoio 
sul pavimento; si 6 sotto l’impressione che una buona massaia dia as- 
setto alle sue stoviglie. Intanto la tenda del gabinetto si agita violente- 
mente, si solleva, svolazza nell’aria per indi cadere e coprire le mani 
dei controllori, le quali tengono strette quelle del medium, e la testa 
di quest’ultimo. La tenda si ritira ed io subito avverto che la mia guan- 
cia £ sliorata da un non so che di gelido. Tutti in coro dichiarano di 
aver udito rumore come di un oggetto che losse stato messo con de- 
licatezza sul tavolo della catena. Si fa, consenziente il Carancini, per un 
momento, la luce bianca e si vede, sul detto tavolo, la bottiglia ancora 
piena d’acqua, senza il bicchiere capovolto sul suo collo, bicchiere che 
era stato lasciato sul vassoio. Ci mettiamo di nuovo nelle condizioni 
probative della luce rossa. Il Carancini, per il respire meno affannoso 
e per il cessato sincronismo dei movimenti, ci rende noto il latto di 
essere entrato in una fase sonnambolica avanzata. Ora incomincia una
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serie di fenomeni, che si seguono con sorprendente rapidity. II bic- 
chiere lasciato nel vassoio, passa vicino al mio collo e si terma sul 
tavolo medianico; il vassoio si solleva da terra all’altezza di pih di due 
metri, batte tre forti colpi vicino alia parete, e viene fra le nostre 
mani in catena. Non basta. L’un dopo l’altro piombano, sullo stesso 
tavolo medianico, prima il piatto annerito, di cui abbiamo parlato in 
principio, colla scritta < Saluti >, indi un tamhurello, il quale suona in 
aria prima di cadere. Vi fe un momento di sosta. Mentre il medium 6 
sempre in catena e controllato assolutamente, ecco di nuovo la comparsa 
di luci misteriose, di aureole pih ampie dell’altra volta, di ehiarori dit- 
fusi con nuclei d’ombra. che, non saprei dire, se rappresentavano con- 
torni di mani, di pugni o di qualcos’altro di simile. La seduta si toglie 
alle ore 21 e mezza.

Tersa seduta. — Sempre in casa del maggiore medico, la sera del 
9 febbraio corrente anno, convengono gli stessi della seconda riunione, 
meno il prof. Mosken ed il signor Barbi, sostituiti dal tenente medico 
signor Di Nola. Lo scrivente ed il signor Santoro stanno al controllo 
Si fa la luce rossa, ci si vede perfettamente. Si apre la fenomenologia 
medianica colie solite pressioni alle spalle ed ai fianchi dei due con- 
trollori; sono avvisi di una presenza invisibile. La sedia, che in ogni 
seduta si colloca dietro la tenda del gabinetto, esce completamente 
fuori di questo e camminando da sola sotto gli occhi di tutti, va a 
fermarsi al fianco del signor Santoro; dopo qualche secondo rientra 
nel gabinetto sempre alia vista dei presenti. A questo punto comincia 
una sequela di colpi caratteristici dietro la tenda, nel muro, i quali 
fanno eco ad altrettanti picchi battuti dal signor Santoro sul tavolo 
colla mano destra, (la sua sinistra non abbandona mai quella del Ca- 
rancini) e si ripetono coll’istessa intensity, coll’istesso ritmo. Inoltre lo 
studente in legge signor Borrelli intona un inno popolare, e quei colpi 
accompagnano la cantata con meravigliosa cadenza di piani e di forti 
a secondo della tonalitb della voce.

Appena cessati i rumori, sempre in ottime condizioni di luce e con 
assoluto controllo, tutti, — ripeto tutti — vediamo il piccolo tavolo ro- 
tondo a tre piedi, (collocato, come si disse nella prima seduta, ad un 
metro e mezzo lontano dal medium) muoversi, agitarsi, venire fino alle
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spalle del signor Santoro, sollevarsi per quindici centimetri da terra 
e poi ricadere immobile. Evidentemente quel piccolo lavolo voleva sa- 
1 ire su quello intorno a ctti si 6 in catena, e noi ridiamo per gli sforzi, 
non coronati da successo, di quel ginnasta di nuovo genere. II Carancini 
chiede si faccia mono luce, ed allora si trasporta, fuorj della stanza 
degli esperimenti, la lantcrna, che manda, per l’uscio aperlo dei ba- 
gliori rossastri, paragonati, dal Monnosi, a riflessi d'incendii lontani.
10 ed il signor Santoro ci ricordiamo a vicenda il controllo. Mentre 
odesi un rumore di oggetti di vetro che si cozzano — era l’istessa 
bottiglia col bicchiere messa nel vassoio ai piedi del divano — si ode il 
rumore speciale che fa un liquido quando si versa in un recipiente, 
e la rottura di qualche cosa pure di vetro; la chitarra. poggiata al muro 
e lontana dal medium circa due metri, si libra in aria e suonando 
Viene a posarsi leggermente sul tavolo medianico. S’interpone un mo- 
mento di silenzio e di attesa.... Si percepisce indistintamente un tra* 
mestio fra le tenebre. Io e l’altro controllore. previo avviso, stringiamo 
con piu forza le rnani del Carancini. Questi emette un rauco grido di 
sofferenza e si sente cadete, dall’alto, sulle mani in catena, sfiorando 
le faccie del signor Santoro e del tenente signor Di Nola, un largo 
e pesante pezzo di stoffa. Immediatamente dopo, l’intero tavolino ro- 
tondo a tie piedi, cade rovesciato sul tavolo medianico. Questa volta
11 ginnasta c’e riuscito. Il Carancini si ritira dietro la tenda e la se- 
duta 6 tolta alle ore 20. Fatta subito la luce bianca. si constata che il 
bicchiere aveva rotto l'orlo ed era pieno d’acqua a meti. Ma quel che 
desta piii meraviglia 6 la vista del medium in maniche di camicia. Quel 
pezzo di stoffa pesante era la giacca del Carancini e si era ripetuto 
il fenomeno descritto, sul Giornale d.'Italia dell’8 dello stesso ottobre, 
dal comm. E. Monnosi.

Quarta sedula. — Sono circa le ore 20 e mezza, quando, in casa 
dello stesso maggiore signor Cocola, si mettono in seduta la sera del 
10 lebbraio di qucst’anno i signori Giuseppe Borrelli, Roberto Pave- 
rani, la moglie di quest’ultimo signora Itala, il maggiore medico, pa
drone di casa. la sun signora Ida, il suo figlio Ignazio e lo scrivente- 
Sono al controllo, il signor Santoro ed il cav. BarbL I fenomeni mc- 
dianici si annunziano sempre con ripetuti spostamenti della sedia dietro



la tenda e con toccamenti speciali e caratteristici ai due controllori* 
Si fa meno luce, e mentre il cav. Barbi, accusa, diverse volte, di essere 
toccato in varie parti del corpo. il medium ci prega, cbe il piatlo an* 
nerito alia fiamma della candela, invece che sul divano, sia messo sul 
piccolo tavolo a tie piedi, collocato, a destra del Carancini, all’istessa 
distanza del divano, cio6 quasi a due metri dal tavolo della catena. 
CiO fatto e messici di nuovo in ottitne condizioni di controllo, al signor 
Santoro vien tolto 1’orario ferroviario dalla tasca e gli vien sbattuto 
piti volte sulla fronte. Sostituisco il cay. Barbi — che resta in piedi 
fuori catena — al controllo di sinistra e subito dopo che io e il signor 
Santoro ci siamo assicurati a vicenda di tenere ben strette le mani del 
Carancini cade sul tavolo medianico una fotografia di famiglia. Comin- 
ciano ad errare sulla tenda e sulle pareti le solite fiammelle e luci ora 
scialbe ed ora vivide, ma questa volta in seguito a toccamenti che ci 
avvertono della comparsa delle scintille; Sono piccole e pallide albe 
lunari, meteore azzurrognole che, rapide, attraversano 1’aria per spe- 
gnersi nell’ignoto.... Sono pupille accese nell'ombra, le quali sorridono 
al varco della barriera insormontabile del mistero.... Le prove della 
sopravvivenza sembra vogliano superare il massiccio baluardo che 
separa la Vita dalla Morte... Il Carancini, lascia la catena per riti- 
rarsi dentro il gabinetto, seguono pochi altri chiarori crepuscolari e 
si sospende la seduta verso le ore 22. Si accende la lampada a luce 
elettrica e su quel piatto, messo durante il tempo degli esperimenti, 
sul tavolino a tie piedi, si trovano scritte alcune parole in lingua 
green ignorata dal medium, le quali tradotte, significano « Rispettate 
i morti ».

A confessions- di tutti, a nessuno era balenato nella mente simile 
pensiero, la scrittura poi sarebbe stata difficilmente inimitabile: la frase 
sembra vergata da un arnese la cui parte mediana sia dura e le 
parti laterali flosce, in maniera che ogni lettera risulta sfumata da 
tutti i lati.

Quinta seduta. — Iniervengono le persone stesse della seduta pre- 
cedente, meno il cav. Carlo Barbi, invece del quale vi partecipa di nuovo 
il prof. Mosken. Io ed il signor Santoro siamo al controllo, il medium 
•e rivolto colie spalle al gabinetto. Non ricordo precisamente l'orajin cui



comincia la seduta che k l’ultima. In condizioni di luce rossa abba- 
stanza buone, principia la manifestazione dei fenomeni medianici con 
varii e molteplici toccamenti e rumori su diversi oggetti circostanti. 
II raggio, entro cui avvengono detti fenomeni, questa volta £ relati- 
mente molto largo, perchd la signora Itala, seconda della catena a 
destra del Carancini, vien tirata per la manica dell’abito; ed il signor 
Borrelli, terzo della catena a sinistra, 6 toccato insistentemente alia 
coscia-

Sul piccolo tavolo a tre piedi si mette, invece del piatto, un fo- 
glio di carta con un lapis. E mentre il medium, giova sempre ripe* 
terlo, trovasi sotto un completo controllo, si ode un fruscio di carta sul 
tavolino rotondo, e di 11 a poco cadono dall’allo, suite nostre mani in 
catena, il lapis ed il foglio di carta contemporaneamente. Si fa la luce 
bianca, col consenso del Carancini e sul detto foglio si vede scritto, a 
caratteri di stampa piuttosto grandi, la seguente frase: « Della vita il 
piit alto ideale 6 scrutare l’ignoto ». Appena siamo di nuovo rischia- 
rati dalla luce rossa, io ed il signor Santoro ci sentiamo presi e tirati 
pel bavero della giacca; e durante tutto il tempo della seduta siamo 
fatti segno alle piu belle manifestazioni di simpatia. Continue e blande 
carezze sulla faccia, sulla testa e sulla fronte, fatte da mani invisibili 
costituiscono la nota predominante della serata. AlFavvicinarsi di 
quelle mani, si riceve l’impressione di un non so che di tiepido e 
di vaporoso che previene il toccamento. A questo punto, non dimen- 
ticando mai di controllare, nel miglior modo possibile il medium, 
siamo prima messi in guardia con una leggera pressione alle spalle, 
indi vediamo le solite luci che partono da dove si £ toccati.

L’ultima favilla k vista da tutti parti re dalla mia testa; difatti, in 
quel momento mi son inteso sfiorare la fronte da qualche cosa d’inde- 
scrivibile. E stato forse ii bacio d’addio?.... Il Carancini ci prega di 
smettere. E quasi mezzanotte.

Lascio libero il lettore di fare quei commenti che piu gli talentano; 
io mi limito solo a qualche considerazione che reputo necessaria. An- 
zitutto bisogna escludere assolutamente Je ipotcsi di trucco, di alluci- 
nazione o di suggestione, perch6, quelli che ho descritto, sono fatti
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avvenuti col piii cal mo e sincero controllo. Eppoi, credo, d ie non 
ci sia cosa piu diflicile al mondo, che ingannare chi e preoccupaio 
dal solo pcnsiero di esserc ingannato; quindi niente mislificazione, 
niente ciarlataneria. I fenomeni a cui ho assistito, sc non escono dall’or- 
dinario e non sono gran che dissimili da quelli gift ottenuti da molii 
altri studiosi esperimentaiori, hanno peri) la caratteristica di essere 
stati tu tti  intenzionali. In qualunque manifestazione medianica si di- 
scerneva chiaramentc la parte intellettuale, non solo, ma anchc una 
correlazione affettiva fra noi e l’agente occulto della manitestazione. 
Dettacorrelazione d’ intellettualitii ed affettivith h bene non si trascuri 
anche nel piti insignilicante fenomeno lisico. Eppure questa 6 una man- 
chevolezza da parte di parecchi studiosi di scienza psichica, de- 
plorata, tanti anni addietro, dall’ illustre Cavalli, e piu recente- 
mente dal Dott. V'isani Scozzi. Quest’ul,timo, nella premessa al suo dotto 
e ponderato libro « La Medianitii » scrive: « Sempre si e cercato, per 
incondizionato proposito di oggctlivitft, di eliminare o di non appro- 
(ondire abbastanza lo scandaglio circa la parte intclleltiva dei feno- 
meni, il che ha eostituito la fagione principale di una deplorevole 
incompletezza nella conoscenza di essi; giacchfe si fe fatto astrazione 
da una prerogativa che e parte integrante della loro essenza, c la cui 
omissione non fa che allontanarci di spiegarne l'origine. » Difatii se 
non venisse considerato, nelle nostre sedute, il suono in aria della 
sveglia o della chitarra, gli avvisi che prevengono la comparsa delle 
luci, la contemporaneity dei loccamenti, ecc., ecc— vale a dire se non 
venisse considerato tutto cib che costituisce la parte intenzionale ed 
affettiva dei fenomeni; noi non potremmo risalire alia vera causa che 
li produce, ciofe non potremmo propugnare con tanta asseveranza l’i- 
potesi spiritica.

-  13?, -
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IL  LIBRO  OEGLI ARCANI MAGGIORI '•>

I’ubblichianio il seguente articolo perche vogliamo essere eclettici e dare ai 
nostri lettori un saggio di time Ie scuole. Giuliano Kremmerz, e il pseudomino di 
an tone e originale ingegno che londo e diresse dieci anni or sono un periodico 
dedicalo alle scienze occulte, il quale vide la luce per due anni a Napoli col titolo 
di « 11 Moudo Segreto. » La Dihkzionk

IL l'ROLOGO DEL PAZZO.

Ho scritto questo libro, che 6 il libro della umanili divina, in ven- 
tidue notti di luna piena, per dare al mondo latino, a latendo, un mo- 
numento scientifico che i dotti della posterity dovranno studiare pe- 
sandone i sospiri, come insegnavano i maestri di cembalo dopo la niorte 
di Frate Guido d’Arezzo. L’ ho scritto con inchiostro stemperato di 
sale ammoniaco, che. pur ricordato dagli alchimisti piii celebri, non si 
compra a chilogrammi negli spacci del governo. Vi ho sciorinato tutti 
i colori che la pietra dei filosofi suol prendcre nei crogiuoli di fusione 
e credo, modestamente, di aver scritto un capolavoro. Non ne prendo 
il brevetto perch6 prima che il Nilo dissecchi, non nascent un vate 
che scriveri roba dei cieli, con parola di uomo.

(Un leltore) — Eccoci innanzi ad un documento della I'ollia ragio- 
nante!

— E probabile. N£ mi offende il tuo giudizio, poiche o devo con- 
siderarti come un vilissimo pedante che cerchi la grammatica inlio- 
rata negli scritti e una scienza a modo-tuo di vedere, con microscopio 
e bilancia intinitesimale, nel contenuto, o devo immaginarti bestia pre- 
suntuosa che giudichi come Minosse con la coda. In ogni caso ti 6 
concessa liberta di vituperare quello che non capisci.

<i) ouesta opera Hi Magia d iv in iuaute sara al piu presto possibile siampata in due grossi etl 
elegami volunti illustraii; I’edilore ronserva ranoninm lino a ^uando non trovera ircdici sotloscrii- 
lorl t he garanliscnno di pagarc, leggere e capire.



Riprendo. Ho detlo che non nascerA un vatc che scriverit cosa 
come questa, perchb i vati sono oggi come furono nei primi giorni gli 
uomini che sentirono il l'uoco sacro nelle budella, donde si formb la 
parola vaticinio che il vate strappa ai cieli, i quali sono in linguaggio 
sacro i nascondigli nei quali si celano gli dei <'). Ecco perchfc io ti am- 
moniva che i posted devono pesare questi veri con la bilancia che la sacra 
romana chicsa ha posto nelle mani di Michele, la cui testa bellissima 
sta nelle nuvole, i piedi sul drago delle passioni umane, mentre le 
ooppe della macchina stanno in equilibrio tra I’ombelico e Parcangelico 
pube (*>.

E ne ho impreso la grave scrittura dando uno sguardo alle miserie 
della decadenza religiosa e all’audacia terrificante della sapienza lau- 
reata che in tilosofia nega, in esperienze concede a millimetri, in pri- 
vato dubbio implacabile tien sospesa. Religione da religo unisce 1’uomo 
alia divinity per fede. Fides nasce dalla paura nei dio ignoto, Zews, 
Geova, Giove, la causa del fulmine che gnizza sotto i nuvoloni che 
nascondono I’ente causale. Un astronomo va piu in la dell’atmosfera 
terrestre e trova l’universo, uutts-versus, l’immenso di una sola faccia. 
La magione degli dei, dalla cinia dell'Olimpo, ascende ad imprevedute 
altezze a pari passo coi perfezionamenti dei telescopi. La scienza, da 
scio, io conosco, non pub, non deve credere se non lo consente l’espe- 
rienza che e la prova della conoscenza, e la sua che ora pare una 
marcia di ostacolo, sari un giorno non vicino e non lontano 1’annunzia- 
trice della necessity di un pontificato salomonico, il quale terrft le 
chiavi della fede per diritto di sapienza. Poiche le due chiavi di oro 
di San Pietro, quantunque fuse in nobilissimo met.'illo, si sono ossidate 
in contatto degli acidi della bestia trionfante e della mancanza di pre- 
parazione al sacerdozio scientifico di coloro che per diritto di conclave 
le hanno tenule sotto le ascelle.

E mi fcrmo sulle rive del Tevere. Roma, caput m undi, ereditava 
il diritto conferitole dalla Ninla Egeria di Numa, col mettersi a capo

(1) Il poeia v i t o  4 ogni uomo che lascia parlarc per la sua bocca il Mercuric mersaggero degli 
I)ci che si rendosio irreperihftli agli obbiettivi fotografici per conservare la dignity della loro pace 
fecoudft, e ai coprono di caligine se l’indiscrezione uniana li iiitravede.

(2) il segno di Bilancia o Libra non ei slarebbe nello /.odiaco senza la Vergine: ed in alehimia 
la Stadera ha due pesi di differenie volume, come poi la lisiologia e 1‘anatoima hanno dimoslrato. 
II Micliacl e il quasi simile a Dio, i>erci6 |>ondera.



della fede dei popoli. Catlolim  vstk* universale. I Romani bellicosi 
priina di aggiungere al loro iinpcrio un popolo nuovo, nell’urbe sacra 
ne accoglievano trionfanti gli dei. Grossi e piccoli iddii, d'ogni cielo, 
d’ogni ragione, d’ogni lingua, doveltero per un bel po’ di tempo lor- 
marenegli oeculti meandri della Eterna un’assemblca babelicache ebbe 
necessity un bel giorno di chiamare dentro le mura un Paolo o un 
Pietro che mcttesse l’unita della celeste lingua nel pandemonio delle 
diverse divine favelle. Cosi l'essenisnio cristiano, sotto il simbolo del 
pe.sce fd, prese radice a Roma, assorbendo culti e tradizioni, che gli eon- 
ferirono il diritto di chiamaisi caltolico. mentre il dominio imperiale 
si stasciava nelle irruzioni barbariche. Che sia avvenuto di poi lo sanno 
tutti, meno i preti. La religionc classica, erede della grnndezza pratica 
egizia, unico esempio nella dottrina religiosa di tutti i popoli, doveva 
diventar cattolica nel preceder come parola di un Dio luciferiano ogni 
progresso della scienza umana e divenne invece il tradimento storico 
dell’idea della luce. Non valsero temativi rilormisti. La storia dei Tem- 
plari, ladrocinio vituperevole di temporality e di sapienza, a cui col- 
Jaborb un Capeto, 6 troppo poco nota, ma lo sari piii tardi, quantunque 
lo stesso papa e lo stesso Capeto ne abbiano molti secoli dopo, e in 
maniera diversa pagato il peccato. In Italia molti martin furono intesi 
male perlino nel concetto londamenlale delle loro pretese eresie.

Bruno e Campanella meritano uno studio al chiarore di altre lu
cerne lilosofiche che non le profane alia scienza dei veri occulti. Il 
papa nuovo e grande della profezia risurrettiva sara un santo per fede 
o un immortale per scienza?

(Un lettore) — Cominci col dire troppe cose.... fermati a Roma.
— Sc lo potessi. mi fermerei: ma parla lo spiritoche non si at resia. 

La ehiesa del Cristo non pub essere nfe giudicata, nb discussa, ne ri- 
formata ab intis se non quando avremo digerito, per selezione, i venti 
secoli di vaccinazione pretesca che gravita sulla psiche ereditaria di 
tutta Europa, comprcsa la parte protestante e l’ortodossa, rose anche 
esse da profonda tigna. La Rivoluzione di Francia non ebbe il suo el-

ji) l.a roslellazionc dei Pt*sci. do|x> l'Ac<|iiaiio odiluvio somincrgctile. precede Aricte, riiinma* 
mciito della ttaUita (primavera) jkt I'iizinne leconda del niaschio delle jiccore o jircRKc. — fioiche le 
coma som* state sempre simbnlo di maschia potcuza.



fetto completo pcivhe ttn’onda di verity non lava lutte le macchie la- 
sciate dall'acqua delle t'onti battesimali. Quindi ritorno alia scienza che 
esperimenta e dico: la dottrina dell’essenza umana s’impone — venti 
anni fa parlare di scienze occulte e di rnagia al mondo degli studiosi ci 
valeva una scomunica del vescovo e un diploma di ciarlatani dalle uni
versity pooo benevole. Ora il vento 6 piit propizio: i vesoovi non se 
ne danno per intesi, agguerriti a combattere 1’idra modernista; le uni
versity pur intuendo che un veto profondo, di cui le cattedre regie 
non conleriscono il secreto e il potere, esiste, g ii vedono qui e iy dei 
nomi illustri che danno il primo battesimo scientiiico a cose ripudiate 
finora come imposture o sogni di creduli e confinate agli almanacchi 
delle fiere o agli esorcismi dei preti. Cosi un nuovo orizzonte si apre 
alia scienza officialmentc accetta eun compito elettissimo at integrare 
in un sol fascio di dottrina sperimentata tutta la podesti della materia 
umana di cui la religione sconfinando ne ha denaturata la concezione.

Il difficile di un cuoco e nel dosare il pepe. Bisogna definire le 
parole il meglio possibile per intenderci. Esiste veramente una scienza 
occulta all’epoca del telefono senza fili e dei dirigibili? Questo famoso 
aggettivo ocatllo non £ per caso una Ieggenda elassica azzeccata ad 
una bottiglia vuota? — Apparentemente non dovrebbe esistere, perch& 
£ una gratuita patente di asinity alle accademie delle scienze umane, 
ma in realty potrebbe esistere pereh6 le accademie sullodate che con- 
tengono tutta la sapienza nota ignorano alcune verity assiomatiche 
che sono il fondamento di conoscenza che producono le piu mirabili 
cose. La luce, il calore.relettricita, la forza meccanica nelle scienze 
fisiche, l’amore nel la psicologia, il dolore, il piacere... non sono che 
cose occultissime nella loro essenza assoluta. La scienza umana si £ 
impadronita di questi sublimi ignoti, ne ha studiate le manifestazioni, 
le ha provocate e adattate agli effetti del mondo fisico o ne ha com- 
mentato le bizzarrie, se manifestazioni di psicopatie umane sono useite 
dalla ordinaria categoria dei tenomeni psicologici. Pretendere da Mar
coni che ci spieghi perchi una pila sviluppa una energia e perchd 
questa energia £ speciale nella determinazione di fenomeni di tante 
specie e un assurdo — e lo stesso che domandare al direttore di una 
fabbrica di zollanelli, perche questi si accendono stropiceiandoli su di 
una superlicie ruvida...
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{Un lettore) — Fermati almeno qui. Queste son cose che le risolve 
qualunque mortale, senza scomodare Marconi. La luce, l’elettricit&, il 
calore, il suono noti anclie ai mocciosi delle scuole operaie. Si sanno 
come si producono e riproducono sempre e come si vuole. Della loro 
essenza ne hanno profondamcnte discorso i dotti lino a dar loro un'u- 
nica natura e origine.

— E quando tutte le manifestazioni fisiche le avrai ridotie aU’iinica 
radice di Forsa o d i molo io ti ripeterb la stessa domanda: perclie 
del Moto, perchb della sua nalura? E compare un inconoscibile, cioe 
un ignoto e un occulto. Ricordandoii che io fui ai tempi molti remoti 
un pontefice, io ti dirb che Luce, Calore, Suono, Magnete sono quattro 
dii e quattro facce di un dio unico. I nomi li troverai in tutte le mi- 
tologie... Apri bene le spelonche delle tue orecchic se ti parlo di amore, 
di dolore, di piacere. Qui l’occulto si presenta piu scuro che mai. Tu 
conosci le ire cose, il tuo vicino di casa le conosce lo slesso, la tua 
fantesca, il tuo portinaio, il ciabattino che e all’angolo della via, la 
elegante signorina che corre nella lucida automobile, tutti le sanno 
queste tie cose. Ma le tre parole hanno mille significati diversi in 
mille e cento in una sola persona in cento casi ed ora dilTerenli. La 
madre, la sorclla, il padre, il libertino, l’uomo timido, il violento, il 
giovanissimo, l adulto, il vecchio, tutti amano. Trovami la definizione 
dell'amorc? intendilo? — e se la intendi come la tua coeumera lo pub, 
lo intenderanno gli altri come lo intuisci o capisci tu?

Guarda un crocelisso. 11 Cristo in croce dicono che sia amore come 
quello di un Budda che pregb la tigre di saziarsi della sua carne 
perclie il suo amore per lei non gli permetteva di vederla sofl'rir la 
fame. Quante santissime isteriche del pantheon caltolico non hanno 
lettcralmente fatto all'amore col Gesu schiodato dalle assicelle ?

E qui ritorno alia fisica. Perccpisci tu le sensazioni della luce, del 
suono, dell’elettricita, come tutti i prelodali signori che tit ho citato piu 
su? mi dirai che l’universale omogeneita delle sensazioni e controllata 
dalla meccanica degli apparecchi adatti a registrarne la intensity — ep- 
pure se il termometro segna 20° tu e il tuo vicino di casa non senti- 
rete I’identica sensazione fisica e psichica — e, qui occorre un po* di 
pope, perclie non pensi che le cose sono riel vnlore relative delle per



ce3ioni ind ividuali d i esse. La sensibility normale e sorda di fronte 
ad una supcrsensibilita morbosa. Ma 6 veramcnte morbosa una super- 
sensibility che forse potrebbe essere la normale di parecchie genera- 
zioni avvenire? e da questa graduazione immensurabile della sensibi
lity il mondo e come lo vedi tu che abiti all’ullimo piano di casa, o il 
portinaio che lo scruta dal pian terreno?

Vedi, o allegro mio lettore, che incespichiamo in un ciottolo del 
petraio occulto ad ogni passo. Il cammino e aspro. Sc nella vita quo- 
tidiana l’uomo avesse modo di rillettere e di pensare a tutto cib che 
la scienza e la religione non spiegano, non prevedono, non impediscono, 
non facilitano, non incoraggiano, nelle urgenze delle grandi e piccole 
noie quotidiane, restcrebbe sbalordito della nostra miseria offfciale, 
perche officiali sono sapienza e religione. Le cause generanti le an- 
goscic della vita dovrebbero apparienere al dominio dell’una o del- 
1’altra, e resia invece occulta nci misteri delle tenebre piii prol'ondc 
dell'empirismo sccttico. La civilly di una razza grande e progredita 
comincia il giorno in cui l'uoino, scienziato o sacerdote, ha il potere 
di alleviare ogni dolore che ci opprime e ci spaventa. Tutto qucsto t- 
anticristiano, lo so. Per tanti secoli ci hanno predicato che il dolore e 
umano, che oggi par di scrivere una eresia che la civilly si avvia alia 
conquista del piacere di vivere!

Guarda le piccole cose. Hntri in contatlocon un uomo che non hai 
mai veduto, in un carrozzone di posla, in un caffe. Costui non ti ha 
ne parlato, nfc guardato, ne molestato — e tu te ne senti irritato come 
se ti avesse dato uno schialTo un'ora innanzi. La tavola c- apparecchiata, 
senti una fame da lupo, ma prima di entrare in casa presenti che la 
marmitta si e crepata sul forncllo e sarai in ritardo, e dovrai attendere 
tirando moccoli a santa Yereconda che fu la prima a far pignatte. — 
Hai un liglio ammalato e Ira la madre che prega la madonna e il me
dico che scientificametne te lo ammazza, tu indovini che mamma natura 
te lo risana.

Son cose di cui il vocabolario officiate gift segna i nomi: tin//palm  
islintiva, perceaioue preinonitoria, prev/s/oiie m liiitiva: sta bene, ma 
forza intelligente e legge che manifestano tutti quesli fenomeni sono 
occulte.
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Guarda le cose grandi- Kpidemie, guerre, inondazioni, terrcmoti. 
Scienza e religionc t'anno a gara per impedirc i maggiori detestabili 
elTetti. Ma chi doma, chi prevede, chi determina o ne limita le conse- 
guenze dolorose? In forti epidemie coleriche e di fehhre gialla, veri eroi 
della scienza si sono immolati ad un nemico invisibile che non si de- 
bellava. La guerra? chi 1’arresta, chi la impedisce quando l’aura 
di sanguegift respira nei polmoni di lutto un popolo? Che fanno scienza 
e religione innanzi a treinendi cataclisnii della natura che ingoiano 
vittimc senza tregua? I-a scienza si arma di esperienza e ragiona 
— la religione di preghiere pei morti, di fede pci vivi. L’occulto 
resta tale.

Dunque la leggenda anche appiccioata ad una bottiglia vuota pub 
essere una sapienza occulta o arcana. II vuoto dell’Arca Santa pub 
contenere un Dio Onnipotente o un Niente — ma Poeoulto e veto, b 
possibile, e reale, — e pub essere un Dio che e il Niente.

.'Un lettorej — Diventi empio.
— Non meravigliartene. Siamo sui margini dell’abissoin t'ondo al 

quale regna il sovrano Satana. II quale e la scienza deH'oeculto come 
Dio ne e la legge. La legge £ universa. Il miracolo nella legge non 
e possibile. Percib il cattolicesimo 6 magico come culto ed l■ nato come 
una religione sdentifica dell’Occidente. Dal punto di vista creativo 
della lede i teologi occidentali, metafisici sul tipo dell’Aquinate, hanno 
snaturala l’essenza del culto cd hanno avuto paura della Luce — ba- 
sterebbero i due sacramenti del battesimo e della sacra unzione per 
delerminarne il carattere sapiente — la messa dei morti per cele- 
brarne la negromanzia (0 — la consacrazione nella messa ordinaria per 
evooare il Grande Aroano degli Alchimisti.

Interpola alle qunttro lettere ebraiche che danno il nome di leve, 
una quinta, e otterrai la sight dell'iniziatura gnostico-cristiana, Cristo, 
il Dio Uomo, l’Uomo che diventa Dio — cioe non 1’uomo che proccde

(t) Negromanzia e inngia deH'otnbia dvi vivi e uccromaim a e tnagia evocaloria dci morti.
I.'iniziatura neo-platonica nenmisciuta per talc, in cni Dante vi trasse it roncclto tlei suniscrilti 

voleva aiicora servirsd di qualchc rudero della lingua sacra, cosi inolte cose di I 'ita <\orat del Con- 
viio e della Conimn/nt ne portatin i se^ni anche dove apparc piu cliiaro il senso dellc paiolv, come 
ne) nome dl Beatrice in cui vi c — per chi sa di che voglio parlare — T indica/.ione della Rosa. 
I,’.\llitthieri forge ebhe rin tum one del < .ramie Arcano magico. tna certo non fu un operators lie un 
prnticantc. II cosi detto ncoplatoiiisnio non ne deltc che pochissimi in due secoli — ma in comjK*nso 
quanta |>oestn nel senso vero e classico della panda!



dal padre ma che assorge alia potesta del suo Padre occulto e Grande 
l’ineffabile Niente.

(Un lettore) — O empio!
— Empio e pazzo, forse hai ragione ed io ti ricordo il Credo; prima 

che il cristiano cattolico si avvicini ad un simbolo sacramentale del 
culto, il prete gli dice: Credi.

Io credo. Tutti gli uomini credono. Dallo spirito piii forte al piu 
debole, tutti i bipedi in calzoni e gonnelle hanno una fede. Chi non 
l’ha in una cosa, l’ha in un'altra. Chi in nessuna cosa, crede in se stesso. 
Colui che ignora le leggi dello spirito umano si genuflette innanzi alia 
area santa del Niente, si fabbrica un dio, o da una faccia ad un dio 
accettato dai piu. Colui che nega il culto, ha fede nella pupilla del suo 
occhio che vede, nella mano che tocca, nella mente che ragiona.

Ma dimmi tu, o lettore, che fai di tanto in tanto il corno di caccia 
nell’armonia delle mie parole, dimmi tu, se l’uomo it sicuro dei suoi 
sensi e della sua ragione. Tutti gli uomini ragionano, anche i pazzi 
se tu penetrassi nella loro meningi. Da trenta secoli piu o meno do- 
cumentati, l’itthariitd ha ragionatb o pretfeso di ragionare. I documenti 
della giustezza della ragione umana ce li presenta il continuo rinno- 
varsi delle societa politiche, lo scempio di famiglie e razze, la potente 
ingiustizia che divide fratelli da fratelli, e ci rende mancipii dei con- 
quistatori. Chi ti garantisce che ragiona oggi questa vecchia umanita 
che ha presunto ieri come ora della sua infallibility ragionata?

Ecco perchfe in materia di spirito devi credere: Vassurdo nella 
conquista dei veri della divinizzata bestia umana £ il fondamento pre- 
ciso delle religioni fatte per le masse quando l’olimpo era piii vicino 
alia terra ed ora che & lontano dal sistema planetario per miliardi di 
milioni di chilometri.

Sai tu che cosa e il tempo? Non lo sanno neanche gli svizzeri che 
fabbricano gli orologi piu economici.... L’uomo lo trascorre come 
idiota tra la ambizione di prepotere sui suoi simili, la concupiscenza 
della femmina e la paura deU’imprevisto. Se si persuade della sua im- 
potenza diventa filosofo ragionante o mistico. L’ arcano della follla Io 
mantiene sulla breccia impavido contro le disillusioni e le miserie della 
realty. Lavora a distruggere se stesso ogni istante, senza tregua, quieto
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ehe un enimmu, esista aurora insoluio per lui.... lo spettro di una pe- 
nitenza redentrice si aflaecia alia sua mente come un’oasi, oppure 
aspetta che gli altri facciano per lui.

I ’ii lettore) — Giudichi senza pieta.
— Lasciami parlare. Parlo io, parla Satana. parla la scienza della 

Fede e fa l’elogio accademico a quei primi padri parrucconi che net 
primo, secondo e terzo socolo nc scrissero di tutti i colori sulle cose 
sacre della religione che irionfava di Roma imperiale. La scienza of
ficiate fa la sua entrata nel regno delle tenebre con lo studio di due 
poteri satannici che possiede l’uomo, la potestiH fantomatica e la este- 
riorizzante le forze magnetiche o vitali. K

Sai tu perchfc si chiamano satanniche? Pcrclte il valore della parola 
satana  non 6 nota ai cristiani posteriori al terzo secolo. ecco perchfe 
il famoso Pape satan aleppe non e stato capito?

Una radice Sat corrisponde all’organo generante negli animali 
mammileri maschi Le impulsioni o le aeeoreiature di esso erano prese 
come i movimenti normal!, sotto determinant!'eccitazioni delle potestft 
nervose o delle aure nervose dell’uomo, per mezzo delle quali l’uomo 
proiettava fuor di s£ la sua ombra. Un simbolo cabalistico dello sdop- 
piamento fluidico dell’uomo e restato l’ombra della mano nell’atto di 
benedire, su di una parete bianca <J>. Da quest’ombra viene l’origine della 
parola Maria, che i commentatori cattolici all’acqua di lattuga vogliono 
tirare da am aritudine mart's; invece Mara nella religione piromagica 
dei Parsi e restato a signifienre l’ombra, da cui Maria poiesta del- 
l’ombra proiettata fuori del corpo umano. E nel senso magico lette- 
ralmente corrisponde alia Adda Nari degli indiani che dal busto caccia 
quattro braccia con relative mani che portano i quattro colori delle 
carte da giuoco, che sono quattro strumenti della grande alchimia, ciofc 
lo scettro, la coppa, il pugnale, la moneta. Se gli studiosi di fenomeni 
mcdianici in Italia, e tra questi ve ne sono di illustri, guardano la im-

( u  I Romani lo presentavauo come il dio  della fecoudazione e della |>rosp<*rita. Vedi a Pompei. 
nclla parete  del vestibolo della Casa dei V'etti v ’ e una p ittu ra  curiosa, in cui si vede il mostruoso 
<lio pesatn in una bilancia. I.a  pudicizia archeolotfica del >»overno italico, per non esporre gli antichi 
storici fall!, 1 'ha chiuso con un tclaio  di legno, di cui il etistode apre la porta se vede che il visita- 
mn* non si spaventa.

fa) M etli la mano nelt’a lto  di benedire e lascia p ro je ttarne 1 'oiubrasul muro e avrai in nero im 
diavolo cornuto.
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magine dell’Adda Nan, si convincono che lino dall’epoca in cui par- 
lavano gli uccelli e le belve, I’umanitft sapeva che l’uomo o la donna 
poteva emettere altri organi oltre i normal) per compiere un prodigio. 
L’Astarte con tante e tante mammelle dai capezzoli eretti i" sul petto 
ampio era l’identica plastica immagine del potere dell’ombra. La Maria 
cristiana l’hanno snaturata un po’ troppo i teologi bizantineggianti e 
la plastica greco-romana, anclie perchfe come Paolo comincib a pre- 
dicare l’essenismo, dette al primo appello troppo il carattere servile 
dei ribelli, poveri, semplici, lacrimevoli. La sua assunzione in Cielo 
pare fatta pei troppi meriti del figlio Cristo che le impose il carattere 
della verginitd. RitornerO su questo argomento curioso quando parlerO 
dell’Arcano della Papessa. Per ora mi limito ad accennare agli spe- 
rimentatori che uno sguardo intelligente alia demonologia medioevale 
non e inutile quando si fanno esperienze che paiono nuove e sono piii 
vecchie dell’uva passa. La L ilit  che tutti i rituali stregonici e le ma- 
ledizioni e gli esorcisti citano era una diavolesSa succuba che nbn 
temeva nO l’acqua santa n£ i pitt terribili salmi, e acquistava torme strane 
e violenti indipendenti dalla volontk del suo amante di una notte.

Come PAdda-Nari e l’Astarte rappresentano nel simbolismomagico 
e religioso le propriety di esteriorizzazione delle forze occulte, regolate 
e volitive e coscienti, cosl Lilit rappresentava l’irregolarita della 
esteriorizzazione su cui non aveva presa neanche la volontd inibitiva 
o del soggetto o del magnetizzatore. Una forma di grande isterismo 
con fenomeni epilettici di grande efficacia <J*. ‘

(Un lettore) — Bravo, cominci a dar ragione ai clinici_
— Non alia dottrina che ne deducono. I pochi casi dei medium che 

hanno sviluppato naturalmente il potere satannico dell’ombra non pub 
permettere che sia gik creata una dottrina dei fenomeni esaminati e 
accettati.... Ci vorrebbe per esempio che un medium singolafe evocasse 
Ibanima che fu il sesto pontefice della dinastia sacra per tirargli dai 
visceri il secreto di dare la potesta dello sdoppiamento a tutti quelli 
che 16 vogliono acquistare — sdoppiamento completo della propria ombra

(i) I caporfelli delle m ammette sono e re ttili e percid presi nella slgnifica/ioiie satann ica .
Isterism o epilettico piu spesso — perche 1'epilcssia e ra  morbo sacro, ma lunatico. cioe pas- 

si vo: considera la luna come l* u tero  de lla  na tu ra  n a tu ra ta  dei tilosofi. «rhe sulla crescenxa e  decre* 
sccnza delle cose agisce.
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o parziale di sole forze e allora si che la dottrina verrebbe... ed accom- 
dagnata anche da una Iegge che impedirebbe di scriverne di scien- 
za occulta.

Poichb questa scienza e esistita da quando cessb di essere arma e 
potere sacerdotale. si limita alia metaiisica. n£ 6 una religione — 
tanto meno e la teosolia che si va propagando in Europa quasi che il 
tipo Budda potesse dimostrare che £ giovato in qualche cosa agli 
oriental!'. Questa scienza b . M agia; nome discreditato, ma unico e 
semplice che risponde alia cosa che e: Mag e il potere di uno stato 
di trance attivo: non trovo come spiegar meglio una cosa che pochi 
possono intendere: 6 lo stato di trance automatico. volitivo dell’Ombra 
in tutte le sue esplicazioni e realizzazioni. La Magia e scienza ed 
arte — nello stato di semplice dottrina d& la chiave dell’arte opera- 
toria dei proprii attributi (•>.

Gli ebrei nella servitii faraonica ebbero molto ad imparare e la 
magia divenne palesamente di forma ebraizzata in memoria della pri- 
gionia in Egitto, che nel mondo antico rappresenta 1’anello di congiun- 
21orie tra I’orierite e l’occidente e l’antichissimo e il meno antico. Quel 
Most salvato dalle acque e segretario privato del padreterno, possedeva 
una verga che cangiandosi in serpente divorb i serpentelli vomitati 
dalle verghette degli altri maghi. Questa b leggenda che il cristia- 
nesimo aiutb a diffotidere elevando un piedistallo alia magia orientale, 
per andare ad approdare al simbolo della visita dei re inagi alia grotta 
di Betlemme, per dirci e ammonirci che col trionlo del Cristo i maghi 
inguainavano le bacchette di comando— commise l'errore di far morire 
il Cristo in croce per far leva nella massa anarcoide dei vilipesi, e 
profetare una vendetta divina sul martirio sociale patito!

Non pertanto anche la croce resta un siinbolo magico eterno: 
I’uorao alia conquista dei suoi poteri divini, la reintegrazione del po
tere di comandarc agli elementi fisici, alle passioni umane e ai sata- 
nassi delle ombre umane.

Poichfe tu, o lettore, che spesso interrompi il mio prologo, con le

d )  Spiritism*) e tutto  il bagaglio fenometdco dcITombra s o i i o  contprest nelle applicaztoni del 
potere magico, intorno e contro il quale abbaiatio spesso gli stessi cite si consolauo quando vedono 
mi medium, che passivo e spesso lilittiano. far cose che paiono miracoli e sotio invece feuomviii 
della legge universale dell* uomo.



siringhe sottocutanee di scienza e le iniezioni endovenose di cristia* 
nesimo atavico, credi alle virtu problematiche della santa morale dei 
conventi di monache dismenorroiche e di frati pasciuti — le virtit 
nell’uomo sono tutte reintegrazioni dei poteri perduti, e non esistono 
virtii senza potere.

La scienza dell’occulto fe una pertinace via e cruda per conquistare 
poteri attivi, volitivi, intelligenti. La religione invece porta alia san- 
titi, alia grazia, ciofe all’ottenere senza sapere da chi, e come e quando.

La vita umana e eterna.
Ottanta secoli fa io era medico nel Celeste impero....
Un lettore ridendo: — Ecco che ridiventi matto.
— . . . .  ed ero allora matto come oggi. Eterna follia della luce, della 

verita, che stende una mano nel sole e una nella luna e cambia nella 
legge uniforme ed eterna il corso delle noiose manifestazioni di un 
cammino che ha sempre il suo ritorno, puntuale come l’appetito dei 
poverelli! Se umanita tu immagini senza la sonante, gloriosa, immensa 
follia della scienza di satana, tu cangi le lagrime e il riso del mondo 
in un pantano in cui la cretineria normale sbadiglia. L ’em tui naquit 
un jo u r  de l ’uniformity. E il pazzo che domina la scena nei grandi 
quadri del mondo, cammina, attraversa secoli e vie, muore sul patibolo 
per liberare una generazione che poltrisce sotto la sferza della ser- 
vitit; s’infanga fino alle gote per compiere un’opera di giustizia che 
nessuno gli ricpnosce. Diventa oggi un ciarlatano, domaqj up uomo 
politico, dopo predicheri contro la guerra e i sovrani che l’alimentano. 
Cammina e un cane gli morde il polpaccio: la necessity della missione 
gli e compagna e lo sprona. Muoiono imperi e dinastie — si iondono 
razze vecchie e nuove e sul monte piii alto il pazzo guarda la umanitk 
che si tormenta, attraverso le lenti del destino che gli impone il cam
mino.

E il grande arcano del potere: non e un uomo, non 6 un dio. E la 
fatality della scienza che dice alle turbe: non lasciatevi tentare dalla 
m ia pazzia, io sono l’inverosimile.

Cosi muore e rinasce in quest’orbe dove tutto ritorna; ritornano 
piante ed animali, ritorna l’uomo, l’amore perduto come la primavera, 
la  vecchiaia silente come l’inverno, le ore tragiche e le liete, le anime
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buone e le buone parole. Quando I'ingiustizia acquista le parvenze di 
virtu v‘e il pazzo che ride; quando l’ ignoranza ncga la verita, il pazzo 
piange.

Sorge e tramonta il sole.
Il libro degli arcani comiucia, perche il prologo del pazzo e finito. 

S isza  -  Otlobre 190S.

G iuliaxo K kemmekz.

U  a c cu se  dl f ro d e  m ml»» F lo re n c e  eoote.

Nei numeri del 31 gennaio e del 14 febbraio u. s. del qtiotidiano Adriatico di 
Venezia, M. T. Falconier ha pubblicato due ainpl e nolevoli articoli su Florence 
Cook, la lamosa medium del Crookes. Premcsso un breve cenno biograficodal quale 
si rileva che la Cook era una ragazza quindicenne quando si consacrO alle sedate 
mcdianiche per sir William Crookes durate lino al 1874, e che mori a quaran- 
t'ottanni il 22 aprile 1904, il F'alcoraer osserva che neppur questa medium sfuggi al 
sospetto di frode specialmente da parte del Carrington che pero, a quanto egli di- 
moslra, era molto male informato. L'A. parla a lungo delle fotogralie della Cook 
dicendosi lielo di avere trovato grazie ad Henry Withall della London Spiritua
list's Alliance Ltd. una fotograiia che e giusto del tempo in cui la Cook si pre- 
stava alle investigazioni del Crookes. Avcndo poi scritto al Crookes per ottenere 
una foiogralia di KatieKing riceveva dull'illustre scienziato questa lettera (15 ot- 
tobre 1890>. • Xessuna fotograiia di Katie-King fu mai stata stampata o pubblicata 
col miu consenso. Solo poche copie lurono stampate da me stesso e vennero date 
con speciale pertnesso a pochi intimi amici. Diverse fotogralic spurie sono stale 
pubblicato di tempo in tempo, nia non sono come I'originalc e non sono tratlc 
dalle tnie negative ».

I.a maggior parte del primo articolo viene dal Falcotner dedicata al problema 
delle inaterializzazioni e alia somiglianza che queste hanno col medium.

Xel sccondo articolo poi egli ritorna sulla questione delle frodi delle quali la 
Cook venne accusata. — « L'incsperio e scettico osservatore, egli scrive, puo giu- 
dicare per frode ciO che frode non c affatto come successe per esempio ai sigg. 
George Sinvel e Carl von Hitch segnatamente nella seduta del 9 gennaio 1908. Su 
tale seduta il Falcotner pubblica tre lettere scrittegli a mezzo di M.rs C. J. Vesel, 
dal Withall che vi era presente e nelle quali vengono dati ragguagli che smenti* 
scono I'accusa. Smentita tamo piu importante in quanto che, aggiunge il Falcotner, 
• I'onorevole prol. P. Hlaserna, il giornalista L. Pavoni ed altri antispiritisti di 
varie specie e nazionalith citano quella sedate o vi alludono in appoggio della tesi 
della Irode >.
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IL  PROP. LOMBROSO 

B LE M ANIFESTAZIONI SPONTANEE

L’interessanlissima questione del mezzo con cui gli spiriti riesei- 
rebbero a produrre le manifestazioni spontanee, oggi vien lumeggiata 
maestrevolmente da quello scienziato illustre che e Cesare Lombroso. 
II suo lungo studio sulle « case fantoinatiche », pubblicato sul fascicolo 
1-2 di Luce e Ontbra, non solo da numerosi eJ importanti esempt di 
manifestazioni spontanee, ma anche spiega a meraviglia l’origine di 
alcune di esse, e ben serie obiezioni solleva contro Pipotesi che tutti i 
fenomeni spontanei sian dovuti a spiriti operand a mezzo di torze me- 
dianiche.

II prof. Lombroso si dimostra tutt'altro cite unitario nel trattarc 
la questione. Egli ammelte che, in certi casi, manifestazioni spontanee, 
potettero avvenire per mezzo di virtu medianica in potere degli spi
riti; e tali sarebhero tutti quei casi in cui tin medio potett’essere rin- 
venuto fra le personc diinoranti sul luogo delle manifestazioni. A rin- 
tracciar l’origine di altri casi (quelli, a mo’ d'esetnpio, in cui, ad ogni 
manifestazione spontanea, segul la morte di un inquilino della casa 
fantomatica) Pillustre Psichista, con un aecorgimento ad ogni altro.su- 
periore, dice potersi ammettere una « medianitft transitoria » nel mo- 
rituro, medianiti della quale lo spirito, bramoso di tnanifestarsi, sa- 
prebbe trovar modo di servirsi. Quanto oid appaia probabile a chiun- 
que abbia qualche idea corretta di una certa analogia innegabile fra 
la  medianiti't e l'alleniinento di chi si avvicina all’istante della sua morte, 
non fa duopo dire agl'intelligenti lettori di Luce e Owbra ; ehfc ad essi 
£ ben nota la frequenza delle manifestazioni di spiriti (anime) di per- 
sone morenti, merce il trasporto, nel loro peripneuma, di molecole ani-



mali, dal corpo che dovranno abbandonare e dal quale temporanea- 
mente possono alquanto dilungarsi.

Rispetto ad altri casi, non sembra possibile al prof. Lombrosoam- 
mettere con ragione che gli spiriti si servano d’un medio qualsiasi per 
maniiestarsi. E l’obiezione ch’ci fa a chi sostiene tutte Ie manifesta- 
zioni spontanee richiedere la condizione di una qualche medianita, b 
un’obiezione che, come vedremo, da molto a pensare. Come mai per 
dei secoli (dice in sostanza l’illustre scienziato) si perpetuerebbero fe- 
nomenologie spontanee in uno stabile disabitato? Ed anche nelle ma- 
nifestazioni di case abitate, come mai ammettere l’assidua presenza di 
un medio per centinaia di anni ? Qui, se pur si voglia sostenere che la 
fonte del fluido medianico rimanga ben lontana dal sito delle manife- 
stazioni, la frequenza secolare di queste rimarrebbe molto malagevol- 
mente spiegata; chfc anche in tal caso non si riescirebbe a capire ab- 
bastanza come mai I’invisibile perverrebbe semprea trovare un medio 
quantunque molti siano gli spiriti che, spesso evocati, e certo bramosi 
di manifestarsi ai loro cari, non riescano nell’agognato intento. Come 
si vede, nessuna obiezione potrebb’essere piu grave di questa dell’in- 
signe pneumatologo; laonde, se noi crediamo di avere qualcosa da os- 
servare in proposito, l’esponiamo piii nello spirito di chi esprime una 
sua difficolta, che nello spirito di chi voglia polemizzare; e cib perchb 
ci ripromettiamo di venire illuminati da ulteriori spiegazioni, che il 
prof. Lombroso non vorra negarci.

A noi sembra nel vero chi pensa che la medianita debba esser ri- 
condotta entro l’ambito dell’ipnotismo, siccome appunto sostenne l’e- 
simio dott. P. V. Scozzi nel suo libro magistrate, ben noto a tulti i 
cultori di Spiritismo (La Medianita, pag. 374-380; Firenze 1901). Diremo 
adunque che come vi sono, tra gl’incarnati, ipnotizzatori piu potenti 
degli altri, alia forza ipnotizzante dei quali ben pochi posson resistere, 
cosi vi sono spiriti atti ad ipnotizzare gl’incarnati con forza superiore 
a quella posseduta dalla generalita degl’invisibili; il che e quanto dire 
che difficilmente a tali entita spiritiche mancherebbe la torza di me- 
dianizzare uno o pih degl’individui umani, viventi a milioni nel nostro- 
piano.'Se dunque e cosi, fassi evidcnte la ragione per la quale sempre 
riescirebbero a trovare un medio i produttori invisibili di quelle ma-
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nifestazioni spontanee che ripetonsi piu o meno frequentemente per 
interi secoli.

Ma ci6 non b tutto. Ognuno sa ehe la forza ipnotizzante put) venire 
considerevolmente aumentata da quello stato d’animo delI’opera tore 
che influisce potentemente sull’azione energica della sua volontft. II 
mendicante Castellan (di cui parla 1‘Ochorowicz nell’opera De la su g 
gestion mentale, a pag. 360) appunto dal suo stato d’animo ricevea ben 
la forza di magnetizzar coloro che l’aveano condannato come fascina- 
tore di Giuseppina, alio scopo, da lui altresl conseguito, di abusare 
carnalmente di lei; laonde fu forza al procuratore imperiale di for- 
zarlo, mediante gli agenti di guardia, a tener volti altrove gli sguardi. 
Come dunque in un ipnotizzatore umano, possono esistere degli stati 
psichici (come, ad esempio, di vivo odio od amore, di passione vio- 
lenta, ecc.), i quali aumentando la forza della volonta in azione, rie- 
scono ad aumentare la stessa forza ipnotizzante; cosl, nei disincarnati, 
e forse piit in essi che negl’incarnati, possono esistere gli stessi stati 
psichici d’odio e di amore, che accrescono la forza magnetica, che noi 
diciamo medianizzante. Lo spirito di un uomo assassinato serba in sfe 
stesso intenso il desiderio della vendetta, come appunto ci b dimo- 
strato da non pochi fatti spiritici <■>; e quindi se qualche potere media
nizzante possiede, qucsto sari grandemente aumentato dal suo stato 
psichico di odio e di vendetta; e a medianizzare qualcuno per la sua 
manifestazionea scopo vendicativo, non gli mancher& la forza. Dal che 
si vede che gli spiriti posson poco o nulla nel nostro piano, se la loro 
forza psichica o ipnotizzante b poca o nulla e posson tutto o quasi 
tutto, se quella forza psichica b molto considerevole. Ci6 spiega an- 
cora perchfc talvolta non riescano a produrre alcuni fenomeni di poca 
entity quegli stessi invisibili che ne produssero altri di un' entity stu- 
pefacente. Nel primo caso, la volontk dell’invisibile non era spinta 
all’azione da un forte motivo o causa psichica; nel secondo, invece.
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( i)  Uno dl questi fatti fu riferito dal giornale Sw jct, dal quala lo tolse la rtvlsta Psychiscke S tu -  
d ie n ;  ma a! miei lettori sar& plu facile leggerlo negli A nnali df/Io SptH tism o in  Ita lia  % a pag. ?8 
del fascicolo di gennaio del 1897. Ivl tiarraRt che lo spirito di un uomo assassinato da una famigila 
di contadini nel villaggio di Troschtschang, era apparso, per molte notti consecutive. $i minacnoso 
e spaventevole af suoi ucctsori, che alia perfine It aveva costretti a conscgnarsi come rei alia po- 
Uaia, alia  quale gli assassin) descrtssero le terrjficanti apparizioni da essi avute.
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lo spirito era spinto ad oprar di volonti da r'orza spirituale ben vio- 
lenta (passione, ecc.). Questo poi ci risulta tarito piit vero, quanto piit 
nelle sedute ci diviene evidente che il miglior modo di ottenere una 
manifestazione 6 quello di destarne il desiderio dell’invisibile, o deter- 
minando in lui una reazione, o piegandolo, coll’amorevolezza, a far la 
nostra volont&. Avrete un bcU'imporre ad uno spirito di produrre un 
tal fenomeno da voi desiderato: voi non vi riescirete finchfe non avrete 
trovato il mezzo (preghiera, eccitamento al puntiglio, ecc.) d’invogliar 
l’invisibile a produrlo. E poichfe, come aliresl 6 vero di noi incarnati, 
non sempre son padroni gli spiriti di ridestare in loro la forza psichica 
necessaria a mettere in azione la loro volonU ipnotizzante, o, piit pro- 
priamente, medianizzante, ecco spiegato perchfe non sempre uno spirito 
non riesce a trovare per s£ un medio. Ma appunto questa impotenza 
non £ ammessibile nei casi in cui una passione si forte ipipera nel 
disincarnato, che egli, se pur volesse, non riescirebbe a disfarsene. 
Allot a vi e tutto in lui per aumentare smisuratamente quella potenza 
medianizzante che 6 atta a produrre il fenomeno desiderato dall’entii& 
spiritica.

Altri fenomeni non avverranno, forse neppure il piit semplice 
movimento d’un tavolino, se lo spirito non sarit mosso dal desiderio 
di produrlo; e percib vani talvolta riescono gli sforzi di chi si d i alia 
ricerca di un medio fra le persone che dimorano sul luogo di una o 
piit manifestazioni spontanee: se lo spirito ha tutt’altra voglia che 
quella di appagare la nostra curiositi scientifica, non l’appagheri mai; 
e intanto, se le desidera con sufficiente ardore, continueri a produrre 
le manifestazioni spontanee col soggetto da lui medianizzato ad uno 
o piit scopi suoi proprf, ma non ai nostri. Mi consta che i fenomeni 
spiritici sorprendcnti, avvenuti nel Maggio del 1906, nella dimora del 
Barone De Parente, in via BOcca di Leone, in Roma (e dei quali si 
diede il racconto sui fascicoli 2 e 3 del Veltro) furono realissimi, benchfc 
negati sul giornale La Vita da un famoso persecutore dei fenomeni 
medianici. Ma benche io tenessi in casa mia per dei giorni il medio, 
di cui, senza dubbio, si eran serviti gli occulti agenti a produrre le 
manifestazioni (il che risultb evidente dai fatti) non riescii ad ottenere 
un solo fenomeno a scopo scientifico, quantunque usassi tutti i mezzi



possibrli e immaginabili, dalle sedute col tavolo, all’abbandono a sb 
stesso del medio nella mia casa.

Dal fin qui detto non sarebbe lecito inferire che la medianiUt non 
consista, neppure in parte, in una certa disposizione o natura psicofi- 
sica dell’incarnato che funge da medio. V'ero e perb che se la coesione 
fra 1’anima e il corpo di un incarnato b perlettissima, a medianizzar 
costui sari necessaria una forza psichica piit unica che rara nell’ipno- 
tizzatore spiritico — una forza psichica d’una strapotenza eccessiva. E 
da ci6 s’interisce ancora che i medt propriamente detti sono individui 
che hanno si poca coesione fra 1’anima ed il corpo, che una forza psi
chica minima dell’ invisibile, gih basta a produrre in loro lo sdoppia; 
mento psicosomatico e il flusso di sostanza animale, o del corpo etereo 
dei teosoli (e non gift del perispirito (o corpo astra/e) come erronea- 
mente si dice da alcuni).

Da cib che dicemmo discende un’altra verity, ed b che siccome 
han forza psishica maggiore quegli spiriti i quali o molto si elevarono 
nella vita del maleficio, o molto avanzarono nella slera della vita 
virtuosa e nobile, ne deriva che son essi appunto che, piit degli invh 
sibili poco inoltrati nel male e nel bene, possono medianizzare chi' non 
b medio nel senso ordinario della parola. A qual forza credete sia do- 
vuta la manifestazione di quei defunti che nella lor vita terrena la 
promisero alio scopo d’illuminarci sulla vita d’oltre tomba? Essa b 
dovuta alia forza dell’amore per la Scienza Psichica, di cui fecero que
gli spiriti un ricco ripostiglio in loro stessi, per Iunga serie di anni, e 
mediante indefessi appassionati stud! pneumatologici.

Se i fenomeni spontanei avvengono in casa ove son degli abitanti, 
qualunque spirito mosso da forte passione di odio o di amore, pub 
dunque medianizzare uno di quegli abitanti, se pure non vi siano fra 
loro degl’isterici od altri relativamente disposti a riescir niedl inconsci. 
Ma se lo spirito non riesciri a medianizzar nessuno fra gli inqui- 
lini, egli, possedendo una considerevole forza psichica per amore o 
per odio violento, riescir^ a medianizzar qualcuno fra gl’incarnati p:ti 
o meno lontani dal luogo dei fenomeni. Anche 1’ ipnotizzatore incar
nato di gran potenza riesce talvolta ad agire a distanza piit o meno 
considerevole dal suo soggetto, in modo da produrre fatti telepatici
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sorprendenti. E se la medianit& dev’essere ricondotta nella sfera deb 
l’ipnotismo, noi non vediamo perchb non avrebbe valor razionale il 
nostro ragionamento poc’anzi esposto. Sccondo questo nostro modo 
di ragionare, la frequenza per secoli dclle manifestazioni d’uno spirito, 
sarebbe dovuta ad una forza magnetizzante superiore; la quale vcr- 
rebbe non poco accresciuta dalla veemenza dell’odio o dell’amore nel- 
l’invisibile. Ma pei casi di apparizioni seguiti da deeessi nel corso di 
piu secoli, noi manteniamo la ipotesi della • medianiti transitoria » 
dello stesso prof. Lombroso.

Alla logica del ragionamento per la medianiUt a distanza, fa pre- 
ciso riscontro la prova di fatto. Come gi*i esponemmo nel fascicolo 9 
dell’anno VIII di Luce e Ombra, a pag. 450, 451, Varley ebbe un feno- 
meno spiritico a varie miglia di distanza dal medio. II Prof. Lombroso 
osserva che quello potb consistere in un caso di sdoppiamento psico- 
somatico o di disomatia del medio stesso. — Benissimo! — diciamo. 
Ma se lo spirito (anima) del medio pub separarsi e agire a distanza 
del suo corpo grave, non b questo un fatto piu difficile ad ammettersi 
che quello dell’azione a distanza dal medio d’uno spirito affatto libero 
dal suo corpo, perchb disincarnato?E il fenomeno dello sdoppiamento 
a si enorme distanza, differirebbe forse sostansialmente  dalPazione 
spiritica alia stessa distanza? O non ne sarebbe piuttosto quasi la di- 
mostrazione di massima probability?

Non v'ha poi dubbio che fenomeni spiritici a distanza dal medio 
esistono. Nel fascicolo 10 dell’anno VIII di Luce e Ombra, testimonib 
di uno di essi l’Avv. M. Gallo, da me presentato ai lettori della Ri- 
vista. E negli stessi interessantissimi esempl dati dal Prof. Lombroso 
uno ve ne ha che quasi non pub non essere un fenomeno a distanza 
dal medio; ed fe precisamente quello di cui parlb il Conte Galateri 
fmio ottimo amico) e citato dal prefato Professore al principio della 
pag 17 del fascicolo 1-2 di Luce e Ombra.

<>) Nei pubblici esperimenti fatti reccntemente in Roma dall'ipnotizzatore signor Zitolo, v) fa 
pur quello di chiamare da distanza considerevolc, colla sola forza del pensiero, trc buoni soggetti 
ipnoticl; i  quail, infattl, si prcsentarono ad uno ad uno, benchc determinati dl non piu cadere sotto 
la potcnza dello sguardo dcIPopcratore. Uno di cssi, gentiluomo da me e dall'incisore signor De 
Nicola, ben conosciuto, avea tutt’altro che simpatia pel signor Zitolo; e se qui mi fosse lecito, po- 
trcl dam e le prove piu lampanti; ma ho attclie la soggetUva convinzione che gli altri due soggetti, 
chiainati tvlvpaticameute dall’ ipnotizzatore, non erano a flat to compari di quest’ultimo. Tutti e trc 
evitarono invano  di rimaner presi dalla forza ipnotica. e dovettero soccombere coll'cscguire tutte le 
volontk dello Zitolo.
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Gli apporti sono anche fenomeni a distanza dalla tonte medianica, 
sia se operati dallo spirito, o anima, del medio, sia se fatti da uno 
spirito estraneo. Infatti, l’oggetto dell’apporto b preso in sito che non 
b quello della seduta; e quel prender l’oggetto si lontano dal medio 
resla sempre un fenomeno spiritico. L’ illustre Psichiatra di Torino 
oppone che gli apporti ed altri fenomeni a distanza non possono co 
stituire una regola, perchb son rari, mentre i fenomeni delle case 
« hantges » son frequenti. Ma anche il magnetismo a gran distanza b 
molto piii raro che quello in vicinanza al soggetto; e nondimeno b lo 
stesso fenomeno. Si aggiunga che se la fonte, da cui attinge lo spirito 
il fluido per le manifestazioni spontanee, sempre ci venisse indicata 
dal fenomeno o dall’ invisibile-operatore, a noi apparirebbe meno 
esiguo il numero dei fenomeni a distanza. Gin un certo numero di 
questi ci vien fornito dagli apporti, perchfc in essi ci b ben evidente 
l’ingerenza medianica. Adunque il dire che i fenomeni medianici son 
ben diversi dalle manifestazioni delle case fantomatiche, sol perchfe i 
primi avvengono in vicinanza del medio, mentre i secondi non richie- 
dono la stessa condizione, non regge innanzi a tulla  la fenomenologia 
medianica, sia a causa dell'esistenza degli apporti in gran numero, sia> 
a causa di altri fatti, nelia produzione dei quali la fonte medianica 
trovasi lontana dal luogo ove lo spirito produce il fenomeno.

Non so che cosa penseri 1’ illustre Prof. Lombroso del contenuto 
di questo articolo. Ad ogni modo, aspetto ch’ ei versi sulla questione. 
se pub e se crede, una luce maggiore, giacchb, come gib dissi, non 
parlai nel mero spirito del polemista, ma solo a provocar nuovi argo- 
menti a vantaggio possibile del Vero.
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I L IM IT ! DELLA eO NG SeENZA

« Non credo all'anima, perchb non posso ammettere ch’essa sia per 
sua natura semplice: sono fermamente persuaso che nella natura nulla 
sra semplice eccettuato l’Assoluto, ciob 1’Universo considerato nel suo 
insiem e.»

Cosi dice pomposamente il Bruers .nel suo articolo: Filosofta e 
Spiritismo, pubblicaio nel fascicolo 1-2 di Luce e Ombra, 1909.

Ma, di grazia, che cosa k 1’Universo? Tutto cib che noi supponiamo 
racchiuso nello spazio e che cade sotto la poverth dei nostri sensi 
materiali ? Sarebbe troppo semplice spiegazione oggi che la stessa 
fisica, con la radio-attiviti e con gli elettroni, va demolendo tutto 
l’edificio positivo che form6 l’orgoglio del secolo XIX. Oppure, per 
Universo vogliamo intendere l’lnfinito e l’Eterno? E non sono. forse, 
queste, altre semplici parole, create soltanto per esprimere cib che 
non comprendiamo? II Bruers col dire: « Coscienza cd infinito sono 
due termini che* si contraddicono », afferma di conoscere l’lnfinito, 
chb, altrimenti, come farebbe a discutere d’una cosa che non conosce? 
E con tale affermazione distrugge il concetto dell’Infinito. Non filoso- 
fiamo, dunque, lit dove non b possibife e ricordiamoci che lo stesso 
Spencer cadde nella contraddizione dell’ Inconoscibile. A un certo 
punto della scienza £ una barriera che si allarga a poco a poco, ma 
che non dobbiamo spezzare se non vogliamo cadere nel dogma della 
Fede o delPateismo, perchfe anche l’ateismo fe un dogma. Il Bruers 
parla della difficolta di persuadere il credente a non credere, ma non 
b egualmente difficile persuadere l’ateo a credere ? Le proprie idee 
non riposano, in entrambi, sul sentimento? Amore, bont&, orgoglio, 
prepotenza, non sono tutti parti del sentimento?: Desiderio di rivedere 
i propri cari, desiderio di continuare le proprie ebbrezze, supremo 
orgoglio di sfc stessi, disprezzo per esseri superiori, giudici di meriti 
o di pene, oppure noncuranza della propria persona, della propria



coscienza reale per correre dietro al fantasma della coseienza univer
sale. Ma, in verity, che cos’6 questa coscienza universale, sul cui pie- 
destallo il Bruers scrive: « Dio, religione, nalura, mistero » come Faust 
dinanzi all'estasi d’amore? Tutto quanto I’uomo ha fatto di bello e di 
grande, tutto il fulgido splendore > della sua ascensione nella vita di 
questo mondo, 6 stata opera individuate. L’amore di tutti e di tutto, 
il bene piU assoluto e piu altruistico avt-y potuto sostenere questa 
opera, ma egli. soltanto nella singola personality, ha condotto la propria 
coscienza fino al punto da rimancrne stupito lui stesso e da esclamare: 
« Chi sono io ? Che cosa faccio sulla terra ? Perchfc amo ? Perchi mi 
agito? Perche spero?* Quando i singoli individui hanno voluto fon- 
dere le proprie coscienzc e creat e la folia (la quale non e altro che 
la coscienza universale), o una di loro 6 rimasta estranea, cd ha do- 
minato e comandato, o la folia £ divenuta incosciente, altro non con- 
servando dei tesori individuali se non la cieca forza (isica, comune a 
tutti gli elementi della creazione.

Ed ora prima di por termine alle mie parole, mi resta da fare 
un’ultima osservazione:

L’esempio della formica e di un mondo inleriore invisibile, per il 
quale, secondo il Bruers, I’atto volontario di un uomo, potrebbe in 
esso sconvolgere le azioni della vita, si da crcarvi superstizioni simili 
a quelle spiritiche della society umana, 6 sufficiente a farci pensare 
ai rapporti tra l’infinitamente piccolo e l’infinitamente grande; ma 
l’esempio, in sfe stesso, t  tutto un fatto meccanico e non calza. La 
formica, se ha una coscienza, scoprirA i movimenti dell’uomo, come noi 
scopriamo quelli dei pianeti; ma dato pure che cib non avvenisse, essa 
non proverebbe, certo, alcun vincolo d’amore, alcuna forza di unione 
verso quell’uomo ozioso, o sfruttatore, venuto a turbare 1‘ordine paciftco 
del loro mondo. Noi, invece, ci sentiamo trascinati verso tutto il nostro 
esterno, analizziamo col piu fervido ardore la vita dei pianeti e dei 
soli, ci sentiamo carezzati e chianiati da queste forze superiori che si 
muovono intorno a noi, proviamo la piu graude soddisfazione, la piu 
tenera pace dell’anima dinanzi a un cielo stellato. E perchb tutto 
questo, se non dovessimo vivere che un giorno sulla terra?

Torricella Peligtia, Marzo 1909.
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SCIENZA E SPIR ITISM ©

I„o Spiritismo, per le sue profonde lacune, per le sue meravigliose 
incognite, un campo aperto a tutie le possibili ed impossibili ipotesi, 
sieno esse scientifiche o filosofiche. Cosl avviene di leggcre giornal- 
mente i dispareri da cui gran parte dei lettori prendono le mosse per 
sostenere o abbattere la tesi spiritica. Tale accanimento contro que- 
sto nuovo tema di studl, nasce dal fatto che lo spiritismo nclla sua 
manifestazione, segue un processo ehe irrita la scienza, incapace a 
risolverlo, turba il filosofo che vede con esso intaccata la propria filo- 
solia, e fa sorridere lo scettico, che si crede il piu intelligente e furbo- 
Fra tutti questicontendenii all’onore della scoperta, di chi la ragione?
10 sono convinto che forse 1’ umile ignoranle 6 quello che, per una 
intuizione naturale, si avvicina maggiormente al vero, anche se nulla 
spiega, laddove lo scienziato e il filosofo, volendo spiegar tutto, avan- 
zano delle ipotesi piu o meno plausibili, presumendosi arbitri dell’ul- 
timo giudizio sul nuovissimo ed oscuro problema.

Mentre tutta l’attenzione £ intesa a scrutare i fenomeni medianici 
cercando nella suggestione, nell’autosuggestione, nella psicodinami* 
ca, nella subcoscienza, ecc., la base che renda, come si suol dire in 
tribunale, pacifica la questione, si dimentica il fenomeno classico, quello 
della scienza che ha sempre scientilicamente respinto ed ostacolato 
a priori, ogni parziale manifestazione di questa verity, classificata come 
inenzogna, finch£ non ebbe il suo expedit.

Tale fenomeno assume proporzioni inverosimili, appunto quando
11 dubbio esiste fra coloro stessi che si chiainano scienziati, dimodochfc 
la parte ignoranle dinanzi a uomini che vicendevctlmente si trattario 
da allucinati, suggestionati, ignoranti, ct eduloni, deve domandarsi quale 
possa essere la verity sc tra di loro che si dicono gli eletti, esiste il 
sospetto ed il dubbio.
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Se tale b la scienza, quale sari l’ignoranza?
La quistione pert perde molto di importanza se si pensa che tutte 

queste cose non sono imputabili alia scienza ed alia filosofia, bensl 
agli uomini che si sono senz’altro classificati filosofi, psichiatri, psico- 
logi, ecc., ed in termine generico scienziati. senza tuttavia avere 
ancora spiegato il perchb delle facolti medianiche incoscienti, bensl 
classificandole negli effelti, sccondo quanto dice il signor Bruers 
nella seconda parte del suo articolo « Filosofia e Spiritismo » <0 che 
I'uonio crede cid che ha bisogno d i credere, il che equivale a dire che 
l’uomo crede o non crede secondo che gli conviene.

In confronto di cib si verifica spesso il fatto che si interroghi un 
uomo, magari celebre chimico o ottimo alienista, per sentire il suo 
parere riguardo a meravighosi fenomeni ottenuti in una seduta, e 
si penda da quel labbro come da quello di un oracolo, dimenti- 
cando completamente il parere di altri uomini, che prima di lui 
abbiano, per gran parte della loro vita, studiato, esperimentato, du- 
bitato, controllato e concluso sulla veriti e genuiniti dei fenomeni 
stessi. *

Io penso che tutte le disparity provengano dal punto di partenza 
che b il principio fondamentale, cosicchb il prodigo e l’avaro, il puri- 
tano ed il lussurioso, l’umile ed il superbo, l'altruista e l’egoista, po- 
tranno sempre giustificare le loro opere, con un ragionamento proprio, 
a tutela di cib che hanno bisogno di credere.

Ma dice bene il Baccigaluppi, parlando del libro di Ernesto Eoz- 
zano (J< che forse I'aspetto della veritit non i  quello che ognuno d i  
noi ora s i Joggia, ma risulterd dalla somma d i tu tti  g li  sfor3i fa t t i  
per la verUd stessa nelle p iu  disparate dire3ioni.

Io pert soggiungo che una somma si ottiene solamente sommando, 
non gia. sottraendo. Se si volesse illuminare un grande giardino, la 
fatica dovrebbe essere impiegata ad accendere tutte le lampade, ma 
non si oiterrebbe la luce, se da una parte si accendessero e dall’altra 
si spegnessero.

Lo sforzo dunque dev’ essere unificato e per far cib, bisogna

(i) Luce  e  Ombra, gennaio e febbraio 1909. 
(3) « Dei casi di itlentificazioiie spirilica. »



muovere i passi da un unico principio o <la nessuno, ma anche da 
nessun preconcetto.

In tanti anni cite si esperimentano i medium, quanti fatti straor- 
dinari e mcravigliosi si sono registrati sotto rigidi cd insospettati 
controlli, ma tuttavia si continua a leggere la critica chc gli uomini 
di scienza si fanno Pun l'altro, quasi a costituire dello studio scienti- 
fico una costante poleinica, talvolta anche a base di scherno, ma im- 
proficua, inquantochfe potranno alcuni intuire la cosa vera e come ad 
esempio il Bozzano, darsi la lodevole pena di raccoglierc fatti salienti 
a sostcgno della tesi spiritica e della conscguente immortality del- 
Panima, ma coco sorgere il Bruers il quale tenta rovesciare quel tempio 
di laboriosa pazienza, dichiarando « die il  pensiero oltre s i  tnedesimo 
crea pure la materia. Cost come I’insetto trasuda da s i  tnedesimo il  
bozsolo, cost come I'essere umauo i  fornito  d i utta forsa autonoma 
d ’assimilasione della materia d ie lo circottda. •

Ma v’ha di piit. Non 6 molto il fervoroso Zingaropoli celebrava 
1‘opcra del Chiaia e vi parteciparono uomini rispettabili che ne conob- 
bero e stimarono le rare dot:, ma ecco 6 pubblicato un libro dal titolo 
Spiritism o e buott senso nel quale senza tanto rispetto umano, senza 
tanti riguardi, ma come potrebbe fare solo una persona ineducata, il 
Chiaia £ chiamato imbroglione, ingannatore ed altri sono trattati alia 
stregua di ingcnui e pazzi, mentre vengono porlali alle stclle il Bla- 
serna, il Pavoni, il Torelli.

Cib prcmesso, quale fra i diversi pareri 6 il giusto; la sincerity 
da qual parte stii ?

Io credo che, a parte il modo piit o meno decente di combatti- 
mento, la verity non sia nolle singole opinioni in contrasto, ma nella 
constatazione del fatto.

Milano, 21 febbraio 1909. G i u s k p p e  P i v e t t a .



ANCORA DI JOHN KING

Poiche e piaciuto al Prof. Morselli onorare della sua attenzione 
1’articolo a mia finna, comparso poco tempo addietro (dicembre 1908) 
in questa Rivista, con una nota in cui ritiene una volta ancora rag- 
giunta la prova di fatto della natura subcosciente di John King; non 
si giudichen't, spero, inopportuno che io dia una parola di risposta.

Io mi poneva, e a tutto mio vantaggio, di fronte alio scienziato 
illustre, nel rapporto di discepolo a Maestro; e questa posizione, che 
debbo mantenere, mi autorizza a replicat e riguardosamente che i dubbi, 
di cui io allora parlava, non si sono dissipati.

Secondo il mio povero parere, il nodo del dibattito era, ed e tut- 
tavia, uno solo: la documentazione ufficiale delle allegre sedute pseudo- 
spiritiche napoletane. Su tale punto, e senza che occorra dubitare della 
buona fede di nessuno, io credo che tutti dovremmo essere d’accordo. 
Solo in quei documenti, i fatti si trovano raccolti cosl come furono 
riponosciuti, sottoscritti, sanzionati dai presenti; solo ivi se ne coglie 
sul vivo l’imagine immediata, nuda e cruda, al di fuori d’ogni postu- 
ma impressione o interpretazione; soltanto 11 bisogna ricercare il 
materiale scientijtco da porre a base d’una qualche induzione. E se 
quel materiale, per una ragione o per un’altra, deve ritenersi manche- 
vole, tracciamovi su un gran frego, e non ne parliamo oltre; affidiamo 
all’avvenire il compito di provarci in maniera concludente, eper mezzo 
di nuove esperienze, l’effettiva inesistenza di John K ing  come spirito.

Stando a « I verbali dello spiritismo contrafifatto » (cioe ai * docu
menti * di cui sopra), John King  non parlb con Chicot, n£ con altri 
« spiriti» piit o meno falsi: questo, quanto ai rapporti diretti; quanto 
agl’indiretti, tutto si ridurrebbe al noto episodio del saluto, che avrebbe



mandato John a Chicot; e intorno ad esso non si pu6 dire nulla di 
concreto, perchb s’ignora, assolutamente, in quali circostanze venne 
dato.... Nb in modo diretto, nb per interposta persona, come direbbe 
un legale, quegli « spiriti » adunque mutuamente si credettero; nella 
peggiore ipotesi, manca la prova rigorosa che si siano creduti o non 
creduti, ed b questo per me l’essenziale.

Qui metterei punto. Ma il prof. Morselli contrappone alia lunghezza 
del mio articolo le « poche frasi » del suo libro, che l’avrebbero provo- 
cato, e mi sembra che cib meriti un rilievo particolare.

Chiunque avrft facilmente compreso che quelle frasi, poche in ap- 
parenza, mirano a demolire, nb pih nb meno, Io spirito di John K ing  
e per esso tutto lo spiritismo. Non b questa soltanto una deduzione,. 
ovvia quando si vuole, della critica morselliana, si un risultato ben ap- 
pariscente. come gi& dimostra il breve tratto a suo tempo da me citato: 
c La sua sorte infelice (di John) ci lascia presumere quella di tutte  le 
altre consimili personilicazioni su cui si fonda lo Spiritismo » (II, 460). 
Ma c’b di piti e di meglio.

Dice Angelo BrofTerio che « vengono i defunti, perchb sono essi 
che ce lo dicono »; e non b vero, ribatte il prof. Morselli:« lo bussa il 
tavolo per l’automatismo di «John King »;ora b possibile che qualcuno  ̂
creda piti oggi sul serio alia esistenza di questo« spirito »arlecchinesco?» 
(II, 559). No, certamente, se il fatto avesse davvero pronunciata la sua 
parola inappellabile. Questa parola non £ stata detta: ed 6 lecito chie- 
dersi se si possa fin qui credere alia non esistenza di quello spirito.

A1 tirar delle somme John King rappresenta ancora un problema 
da risolvere, cui il fideismo negativo degli uni pub rispondere in un 
senso, e quello affermativo degli altri, nell'opposto.

E fede contro fede, non c'b ragione perchb uno spiritista rinunci 
alia-propria....

Ing. L uigi N ola-P itti.
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IL  TESTAM ENT© DI V ICTOR HUGO

Post scriptum  della mia vita b il titolo dell’ ultima opera pub- 
blicata da Arnaldo Cervesato nella sua: Collesione d i Autori Celebri 
Stranieri.

Queste pngine spiritual, in cni Corse pit! che in ogni altro scritto di V. Hugo, 
Tibra potente la grande anima dello scrittore — scrive il Cervesato — furono rac- 
•colte dai fidi amici dopo la sua morte, e si possono considerare un estratto del- 
l’opera immensa di Lui: opera che lo pone, a buon dritto, tra gli scrittori sen- 
tenziosi della Terra, vicino a Isaia, a Eschilo, a Dante, a Shakespeare, a Goethe : 
i maggiori poeti-filosofi della Naturu e deU'Uomo.

• Mucchi di sassi • chiama Egli queste preziose sentenze d’ osservazione pra- 
tica e di sapienza profonda, enCntiche talvolta, come versetti biblici, maestose come 
gl* inni dei Veda, consolanti come le parabole dell' Evangelo; ove sembra che 
alia genialitk brillante ed acuta dell’estro greco-latino, felicemente si fonda la ro- 
bustezza severa del pensiero germanico; alia serena e perennemente giovane tra- 
duzione biblica, la saggia filosofia degli antichi popoli dell'Oriente >.

Queste parole del Cervesato sintetizzano esattamente il mirabile 
libro, che mi h i procurato un vero godimento intellettuale.

Esso b scritto in forma sentenziosa ed aforistica: ma che profor.- 
diti di pensiero e di sentimenti in quei pcriodi brevi, in quei concetti 
sintetizzati!... Se io dovessi scegliere i passi piii belli di questi « Mucchi 
di sassi »mi troverci imbarazzato. Mi limiterb, percib, a far conoscere 
qualcuno dei pensieri che piu hanno affinity con i sentimenti e gli 
ideali della grande maggioranza dei lettori di questa rivista.

— L' intelligenza ed il cuore sono due regioni simpatichc e parallele: 1'una 
non si allarga senza che l'altra s’ingrandisca; t una non a'innalza senza che 1'altra 
s ’elevi.

— II dovere 6 diverso come l'uomo. Si soflfre come si puC».
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— Si crede degli altri cib che si farebbe noi stessi.
— La vera forza e quella che ha per divisa: Xessuna forza.
— Chi non e capace d’esser povero, non e capace d’esser libero.
— II male. Diflidate di coloro che ne godono, piii ancora, forse, di coloro che

10 fanno.
— II sapiente sa che ignora.
— Prima d' ingrandire al di fuori, bisogna affermarsi all' inicrno.
— Dopo aver inteso le parole, non sceinate troppo Ie coscienze. Voi trovere- 

ste spcsso nel fondo della severity I'invidia, nil fondo dell’ indulgenza la corru- 
zione.

— II lampo dell'immenso, qualche cosa che risplende e che 6 bruscamente so* 
vrumano ; ecco il genio. Colpi d'ala supremi. Voi tenete il libro, voi I’avete sotto 
gli ocelli, tutto ad un tratlo vi sembra che la pagina si laceri; per quell'apertura 
apparisce 1' infinilo.

— ... Le religioni dall'aho delle loro cattedre, s'accusano, le line con le nitre, 
di paradisi falsi. Tu farnetichi, Braliama! Tu hai mentito, Maometto! Tu scrocchi 
le anime, Lutero! Falla di ccrrelli, ressa di chimere! II filosolo guarda sorridendo 
questi sognatori, tutti collocati in una visione.... Hd ove sei tu stesso, tilosofo? 
Nell’ utopia!

— Poiche non e dato a chicchessia di sfuggire al sogno, accettiainolo. Ccr- 
chiamo soltanto di avere il buono. Lasciate alle cose violente ed alle forze cicche 
la loro inutile violenza d'uragano. Le passioni dell'uomo in teinpesta: quale pietbl 
e per quale scopo ? Simulacri inseguenti chimere! Lasciate il loro sogno, a questi 
fantasmi. Voi spartitc il vostro pane con i bambini, guardate se qiialcuno va scalzo 
attorno a voi , sorridete alle inadri nutrici sulla soglia delle capanne, passeggiate 
senza malevolenza nella natura, non schiacciate senza sapere perclic, il fiore del- 
l'erba, fate grazia ai nidi d'uccelli, inchinatevi da lontano sui popoli e da vicino 
sni poveri. Levatevi per il lavoro, coricatevi nella preghiera , addormentatevi dal 
lato dcU'ignoto, abbiate per origliere l’inlinito ; amate, credete, sperate, vivete: non 
scorraggiatevi mai. Siate mago e siate padre, se avetc campi, coltivateli; se avete 
figli, allevateli — e se avete nemici, benediteli con quella dolce aatoritil segreta, 
che dona all'anima la paziente aspettazione delle aurore eterne.

— Gl'istinti sono gli ocelli misteriosi dell’anima.
— L'anima ha illusioni come I’uccello ha le ali; sono ciO che la sostengono.
— Nella questione dell'immortality dell'anima si vede il perclie, non si vede

11 come.
— Il penaatore domanda al neonato: Donde vieni? — ed al moribondo: Dove 

vai ? — Tutto cib che sai 6 che il neonato piange e che il moribondo trema I
— L'cquilibrio e la legge suprenia e misteriosa del gran tutto.
— La coscienza 6 Dio presente nell’ uomo.
— La preghiera & un'augusta testimonianza d' ignoranza.
— La mi a preghiera: Dio, accordatemi in luce ed in amore tutto il possibile 

del vostro infinito.
— Quiil'e la piii alta facolU dell'anima? Il genio? No, e la bontit.
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— Tutte le volte che dal fondo della propria coscienza si sente il diritto di 
perdonare, b cbe se ne ha il dovere.

— Che cosa e la rnorte per 1’uomo? E dessa la line di qualche cosa? E la fine 
di tuiio? Due questioni che il pensatore si pone incessantemente, perche dalla 
loro soluzione dipendono le altre questioni ntorali.

Se la morte b la fine di tutto, bisognera trarne questa conclusione: Vi e della 
luce net inondo ntaleriale; non re n'b nel mondo morale. Il Sole, levandosi ogni 
mattina, ci dice: Sono un simbolo. Io sono la figura di un altro sole che.com'io 
rischiaro i vostri volti, rischiarera le vostre aninie. Ebbene il Sole m ente!

— Il brulo e passive, 1‘uoino e libcro, che cosa e che lo fa libero ? L'anima.
Dunque l’anima esiste.
Tutte queste parole: amore, lealtA, pudore, devozione, (ede, dovere, coscienza, 

probitA, onore, virtu, non sono piti parole, esse sono i fatti proprl deU'aniina. — 
Alle facolta raggianti rispondono le facolta tenebrose: odio, vizio, viltA, turpitudine, 
egoismo, malignita, menzogna, crudelta, crimine. Tra il male ed il bene, 1'uomo 
pub scegliere. Egli 6 libero. Chi dice libero dice responsabile. Kesponsabile in 
questa vita? Evidentemente no; poiclie nulla e piU dimostrato che la prosperita 
possibile dei perversi e la sfortuna immeritata dei buoni, durante il loro passaggio 
sulla Terra. L'uonio 6 responsabile dopo la vita? Evidentemente si, poiche egli 
non lo e nella vita. Dunque qualche cosa di lui sopravvive per subire questa re- 
sponsabilitA: l'anima. La libertA dell’aniina implica la sua immortalitA. Dunque 
la morte non b la fine di tutto. Essa non b che la fine d'una cosa ed il comincia- 
mento di un’altra. Alla morte 1'uomo finisce, l'anima comincia.

Ne chiamo testimonio chiunque ha guardato il mono volto di un essere amato 
con quell'ansietA strana che b la speranza inescolata alia disperazione: io attesto 
a voi tutti che avete attraversata quell'ora lunebre, l’ultima della gioia, la prima 
del lutto, non b vero forse che si sente esservi ancora IA qualcuno ? che tutto non 
e tinito? che qualche cosa b ancora possibile? Si sente ancora attorno a quel capo 
il fremito delle ali che si spiegano. Un palpito confaso ed inaudito aleggia attorno 
a quel cuore che piu non batte. Quella bocca aperta sembra chin mare colui cbe 
se ne va, e si direbbe che essa lascia cadere delle parole oscure nel mondo invisi
b le. Quello stupore non e il contatto del nulla, e la scossa che da l'urto di questa 
vita contro l'altra.

Io sono un’anima. Sento bene che cib che rendero alia tomba, non b il mio io. 
Cib che b il mio io andra altrove. Terra, tu non sei il mio abisso!

— Piu, io sogno, piU mi appare questa veritA: 1'uomo non b altra cosa che 
un prigioniero.

— Certi pensatori respingono queste quistioni: Avreino noi un corpo nell altra 
vita? Si mangera! Si dormirA? Queste quistioni nulla hanno che mi ripugni. 
Perche non si avrebbe un corpo sottile ed etereo, di cui il nostro corpo umano non 
sarebbe che un abbozzo grossolano ?

— L’uomo 6 una Irontiera. Essere doppio, egli marca il limite dei due mondi. 
A1 di qua d'esso vi e la creazione materiale; al di la il mistero.

Xascere, e entrare nel mondo visible; morire e entrare nel mondo invisible.
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Oh I di questi due mondi, qual'6 l'ombra? qual e la luce?
Strano a dirsi, il mondo luminoso e il mondo invisible; il mondo luminoso e 

quello che noi non vediamo.
I nostri occhi di carne non veggono cbe la notte. Fissiamo almeno gli occhi 

dell’anima su questo immenso inistero che ci aspetta.
— La morte e un cangiaraento di vestiti. Animal Voi eravate vestita di ombra. 

Voi andate ad essere vestita di luce.
— La morte non e ingiusta. Essa 4 una oontinuazione. Abituiamoci a guardare 

senza spavento questo misterioso prolungamento dell'uomo nell'estremita. Procu- 
riamo di vederlo il piu lontano possibile nel sepolcro

Chiniamoci sull'orlo della vita e contempliamo questa sacra oscuritit. Noi saremo 
migliori.

— La contemplaziune ci rivela l’infinito; la meditazione ci rivela I'eternita.
Inlinito ed eterno sono i due aspetti di Dio.
— Dio 4 eterno. L'anima 4 immortale. Non coofondete I'eternita con l'im- 

mortalita. Spiegatevi ciO che e l’immortalita.
La creazione e una pcrpetua ascensione del bruto verso 1* uomo, dell' uomo 

1 verso Dio. Spogliare di piu in piti !a maschera, rivestire di pin in pitu to spirito, tal 
a la legge. Ciascuna volta che si muore, si guadagna pift la vita.

Credo a Dio direttamente.
La folia dagli occhi deboli ha bisogno di cannocchiali. I dogmi e le pratiche 

sono cannocchiali che fanno veder la Stella alle viste corte. Io veggo Dio a occhio 
nudo, distintamente. Io lascio il dogma, la pratica, il simbolo alle intelligenze miopi.

La fede attraverso il dogma 4 buona: la iede immediata e migliore.
— ...Penso talvolta con una gioia profonda che tra dodici o quindici anni, al 

piu tardi, io conoscerO quest'ombra che 4 la tomba, ed ho quasi la certezza che 
la mia speranza non sar& illusione.

0  voi che io amo, non affliggetevi di questo grido che innalzo verso l'aspet- 
tazione suprema, non rattristatevi di questa impazienza, perche ho fede che nel- 
l'infinito e il grande ritrovo. Io vi rivedro sublimi e voi mi rivedrete migliore. E 
noi ci ameremo come sulla terra e nello stesso tempo come nel cielo, con il rad- 
doppiamento misterioso deH’immensita. La vita non 4 che un incontro, 4 dopo la 
vita che v'6 l'unione.

1 corpi non hanno che l'abbraccianiento, le anime hanno la stretta. Figuratevi, 
miei amatissimi, questo divino bacio dell'azzurro, quando io non sarb piu che luce! 
Il modo con cui si amano i trasfigurati fa parte di ci6 che noi chiamiamo il giorno. 
La loro unione e il raggio. Chi sa se tutti i nostri ardori celesti per il dovere e 
la virth non vcngano ineffabilmente dal loro splendore, se essi non rendano questo 
servizio di farci buoni essendo telici, e se essi non abbiano per legge sublime 
d'essere utili, perche sono amati?

Procuriamo d'essere un giorno tra essi. E quaggiu, sino a che suonerh la 
grand'ora, voi ed io, io sopratutto, che sono si impastoiato d’imperfezioni e che 
ho lanto da fare per arrivare alia bonth; non riposiamo, lavoriamo, vegliamo su 
noi e sugli altri.
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Aflatiehiamoci per la probitft, prodighiainoci per la giustizia, roviniamoci per 
la veritft, senza contare ci6 che perdiamo, poichft cid cbe perdiamo noi lo guada- 
gnamo. Operiamo secondo le nostre forze ed al di 1ft di esse. Ov'e un dovere? ove 
e una Iotta?ovce un esilio? ove 6 un dolore? Aecorriatno 1 Amare, e dare: amiamo! 
Siamo delle buone profonde volontft. Pensiamo questo immenso bene che ci attende: 
la morte.

Cosl finisce questo bel libro dell’altissimo poeta filosofo, che i preti 
combatteranno aspramenle dicendolo... irreligioso!

E . C arreras.

a P R Q p e s i T o  o b l l w  eewPBBBWza p b r r a r i .

Mel numero scorso riportammo, con riserva, dal Piccolo di Trieste il reso- 
conto di una conferenza tenuta in quella cittft dal Dott. F. Ferrari; riserva che 
vediamo ora giustilicata dalla seguente lettera mandata dal Conferenziere al Pic
colo cbe la riprodusse in parte.

Trieste, 28 Genttaio 1909.
Egregio Sig. Dire!lore.

Leg go net suo preg. giornale il resoconto della mia conferenza di ieri e 
mentre la ringrasio dei giudizi lusinghieri espressi sttl/a mia persona, mi 
vedo nella necessity di pregarla di rettificare alcuite affermasioni.

Io non mi souo mat sognato di dire che tutti i fcnomeni del medianismo 
sono dovuti a suggestione, anto-suggestione, Jorsa medianica, ecc., ecc., cid i  
puerile e scientificamente errato. Mess into infatti pud in nome della scienza 
affermare o negare Tesistenza degli spiriti e motto meno attribnire a cause 
note fenomeni che ancora non si possono dire completamentg delimitati. 
Persuaso dell'utilitil del metodo oggettivo nello studio del medianismo, mi 
sono limitato a far vedere quanto nei fenomeni dello spiritismo pud essere 
chiarito con gli attnali mezzi scientiftci ed attribuito ad energie umane.

Ella comprenderd quindi come io ci tenga che Vintelligente pubblico dei 
suoi lettori non mi attribuisca affermasioni che, per essere assurde, toglie• 
rebbero alia mia inizialiva ogni efficace valore.

F. Ferrari.

*  *  *



ATTACCHI E eO N T R A T T A eeH I 

sul terreno della Psicologfa supernormale

Esaute eritico-comparativo di utt’opera recente sul Problema dell'Attima.

Pro dottio sua I 
M. T ullio .

Di questi giorni 6 staio largamente diffuso fra i cultori e i dilet
tanti di psicliismo, non che fra gli adepti dello spiritismo miliiante, 
un foglio-rdclame, una specie di riumero unico, nel quale .si leggono 
riuniti parecchi articoli elogiativi'e parecchie lettere private in apo
logia di un libro pubblieato l’anno scorso dal sig. Avv. I nnocenzo C a l - 

d e r o n e  di Palermo, col titolo: II problema dell'anim a , Studio d i Psi- 
cologia sperimentale (Palermo, Tip. Giannone e Cosentino, 1908, in-18°, 
di pag. 412: L. 5). y ,

II foglio b stato inviato cortesemente anchc a me; e sulla sua pub- 
blicazione, non che sdll'invio, nulla avrei a ridireY'dovrei, anzi, esserne 
grato all’Autore, che ha voluto in tal modo rendermi partecipe della 
gioia universale per la comparsa dql suo libro. Se non che, gli articoli 
e l’epistolario apologetici stampati sono quasi tutti concordi — stra- 
nissimo concerto davvero — per dire e ripetere che il Problema del-
VAnim a t  la confutazione della mia opera in due volumi: Psicologia' >
e « Spiritism o  » (Torino, F.lli Bocca, 1908, con XIX tav. e 43.fig.-L. 15).

Dato cib, e visto che il raffrOnto b scrilto dai corrispondenti e dai 
correligionari deirAvvocato Palermitano in tutte le forme permesse, 
o mcno, dalla nostra bella lingua e dalla grammatica, io mi sono 
chiesto se l’inviarmi quel foglio, cosparso di tanta ostentata antipatia 
alia mia opera da parte degli « spiritisti », era propriamente opportuno.



e se non sarebbc stato atto caritatevole il Carlo ammirare dagli altri 
e il tacerlo a me. Perchfc quel reiterato grido di trionfo, impresso su 
di un foglietto editoriale in-4°, ha l’aria di essere un mezzo di pub- 
blicitft usato in concorrenza del mio Editore. Il pubblico dei lettori 
Italiani £ cosl abituato, in generale, ad avere per pochi soldi gli opu- 
scoli e i libri di propaganda religiosa, spiritualistica, teosoiica e di 
scienza popolarizzata, che il potere con cinque sole lire avere in mano 
la confutazione piena e vittoriosa, come sopra, di un’opera che ne 
costa disgraziatamente quindici (per ora!), b una vera manna per ali- 
mentare a buon prezzo la fedc e rinfocolare l’enlusiasmo.

Con ci6 k anche avvenuto un altro fatto. Leggendomi pesto e 
sconfitto nelle compiacenti e indulgenti colonne di quel foglio reclame, 
mi sono veduto nella non desiderata necessity di ritornare verso un 
libro, che anch’io avevo ricevuto dalla gentilezza dell'Autore e che 
avevo bensi guardato e scorso rapidamente, ma che — lo confesso — 
avevo messo in disparte. Dichiaro, a questo proposito, che non l’avevo 
letto, non gift per mancanza di rispetlo alio scrittore, ma perchfe quando 
ho finito di trattare un argomenlo, che mi ha tenuto occupato mesi 
ed anni, come lo spiritismo, ordinariamente mi prendo da quella parte 
un po’ di riposo mentale, e mi volto, per svago, verso altra parte del 
campo un po’ vario e abbastanza ampio dei miei studii prediletti. E 
poi, sebbene avessi visto subito che il C alderone  mi citava e criticava, 
non posso mica dedicare alle polemiche un tempo per me prezioso, 
che quanto piu passano gli anni, tanto piu mi risulta insufficiente a 
compiere il prefissomi programma di una non inerte nfc sterile vita 
intellettuale.

I %
Ma adesso, sotto lo sprone di sapermi di fronte ad un avversario, 

che, a detta de’ suoi amici e consenzienti, sarcbbe stato vittorioso su 
di me (gift, cosl presto?), ho ripreso dagli scaffali il volume del C al

derone , e mi sono regalata 1’acre voluttft di contare e di sondare le 
ferite da lui arrecatemi con tanto decantato valore. E vi ho riscoperto 
invero alcune pagine dedicate esclusivamcnte alia critica del mio 
lavoro (da pag. 229 a pag. 242), e qua e 1ft alcune allusioni, e sopratutto, 
alcuni interrogativi a me rivolti in tono di siitia, invitantimi a spie-



gare uno scelto florilegio di casi e casetti implicati nella intricatissima 
questfone dello « Spiritismo » (p. es. a pag. 255, 259, 262, 274, 278, 292, 
301, 310-11, ecc.).

Tralascio dal contare le citazioni un po’ irate del mio nome e di 
alcuni brani stralciati daH’opera mia, spesso senza alcun riguardo ai 
loro precedenti ed ai loro corollarii. E dico, per la verity che la cri- 
tica del Calderone a Psicologia e * Spiritism o • 6 scritia in termini 
abbastanza cortesi (almeno nella forma), e che l’Autore, ben diverso 
in cib da altri « spiritualist! » acerrinn aggressori dell’opera, fa mostra 
spesso di una urbanite di cui debbo dichiararmigli grato. Che anzi, parmi 
ricordare che questo sentimento gli fu da me espresso per lettera in 
risposta ad una sua di gentile accompagnamento del volume. Egli ha 
per la mia personae per la mia situazione in scienza parole cosl bene- 
vole e lusinghiere, che sarci veramente un incontentabile se qui, di 
nuovo, pubblicamente, non gliene porgessi un « grazie! » di cuore.

Ma dopo avere scrilto bellissime cose di me e dell’opera mia, 
nella quale riconosce una « immensa erudizione » ed « una mole pre- 
ziosissima di ricerehe di indole storica, documentale e critica »; 
dopo avere affermato che « per la congerie di notizie, di dati, di ri- 
lievi, ecc. » essa b un’ « opera completa », passa poi ad asserire che 
io non ho digerito bene le notizie e i rilievi di cui sopra; che non ho 
detto niente di nuovo, nb per l’argomento in generale, ne per la Eu- 
sapia Paladino in particolare; che, intine, « non sono riuscito » nella 
dimostrazione delle mie opinioni sullo spiritismo, il quale anzi, dopo 
e malgrado 1’opera mia, sarebbe pih vivo e forte di prima, ecc....

Ringraziando dei complimenti, dovrei ora rispondere punto per 
punto a tutte queste critiche? Dal momento che il Problema del- 
I'A nim a  costituisce, al dire dei gregarii e degli onorevoli amici del 
suo Autore. una risposta esauriente a Psicologia e « Spiritism o  », il 
mio atteggiamento al cospetto di tale libro non pub essere che o la 
tacita umiliazione dello sconfilto, o la lemeraria mossa del soccom- 
bente che non sa acconciarsi alia caduta. Se poi fossi orgoglioso, come 
certi autorelli, desiderosi che io faccia loro della reclame, proclamano 
in tono di dispiaeere, presentandomi ai loro lettori per un « sapiente 
pieno di sb », prenderei invece I’aiteggiamento della piu assoluta indif-
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ferenza; e lascierei giudice del dibatti.to il colto e incolto pubblico 
composto da quanti si interessano della questione « spiritica »: tanto, 
sono sicuro che qualunque lettore veramente colto e imparziale (la- 
sciando iuori la caterva dei fideisti inlolleranti e, per cib, inetti a giu- 
dicare), prendendo ad esame i due lavori in preteso antagonismo, e 
facendomi l'onore di paragonarli, non tarderd a distinguerne le diffe- 
renze essenziali di contenuto e di forma, di idee e di stile, e sapid 
subito disporli convenientemente nella graduatoria di merito. Gli * spi- 
ritisti » puri trovei'anno sempre preferibile il Problema, perchb ripro- 
duce il loro stato di credenza, e passeranno sopra alle sue deficienze 
di critica e di coltura in vista delle molte pagine consacrate alia 
tradizione: gli « aniispiritisti », probabilmente, daranno il primo posto 
a Psicologia, perchb in essa, pur sostenendo la realty di moltissimi 
fenomeni medianici e mettendomi cosl contro la scienza ufficiale, io 
non mi stanco dall’oppugnare le credenze animico-spiritualistiche nate 
e cresciute, secondo me, mostruosamente fuori d’ogni scienza positiva 
e sperimentale.

Ma io non sono superbo, n& sprezzante dell’opinione altrui, come 
il C alderone stesso, qua e Id nelle sue pagine, mi raffigura di scorcio. 
Potrb avere usato uno stile vivace, talvolta forse ironico e per cib 
apparentemente aggressivo, contro le dottrine e credenze * spiritiche » 
le quali non si confanno, per ora, al mio temperamento mentale; ma 
quando lo dovevo fare, ho usato sempre i termini piit rispettosi verso 
i cultori scrii e operosi dello « psichismo » e persino verso i credenti 
sinceri, ma coscienti e coscienziosi, dello «spiritismo ». Ora, il C al

derone b,.certamente« tra questi ultimi uno dei piit simpatici e distinti: 
ed io gli userei mala grazia se non lo prendessi in considerazione e 
non cepcassi, nella lettura del suo volume, materia di seria e critica 
riflessione. Se £ veto che egli (come si lascia dire volentieri dagli 
amici) mi ha sconfitto, perchfe non dovrei fare come i cavalieri antichi; 
abbassare lo scudo e la lancia, e salutarlo col rispetto che si deve al 
coraggio ed al valore?...

Ebbene: io ho lette ora piit attentamente le sue pagine, ho pon
derate le sue domandc suggestive: ma... sono rimasto del mio parere. 
Anzi, come Anteo che toccando terra si sentiva piit forte nel dibat'
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tersi fra le braccia muscolose di Ercole, o, se non si accetta il ricordo
troppo augusto, come uno dei lottalori odierni che con le spalle vicino
al tappeto sa sciogliersi dalle strette di un Kara o di un Petroff e
rialzarsi come fa Giovanni Raicevich, io mi sento rinforzato nel mio
modo di vedere e di pensare: e riabbassala la visiera, ripongo la lancia
in resta, ben sicuro di essere tuttora in arcioni, e di non avere nes-
suna intenzione, per parte mia, nessuna probability per parte del mio
avversario, di sdrucciolare a terra. Quando anche al Problema del-
I ’A nim a  certi spiritisti dessero il primato fra i trattati della loro fede,
parmi — e mi si scuseri l’affetto paterno — che Psicologia e * Spin'-
tismo  » possa restare per un pezzo un monologo ad alta e forte voce,
squillantc ancora sulle terre solide, coltivate e feconde della logica *
e della scienza! *

/ . , 
i  n *

*  *
• t -  -

Il libro del C ai. deroxe  appare tosto, a  chi lo legga con piena cono- 
scenza della lelteratura psico-spiritica, come un lavoro di buon dilet-5 
tante e di persona dotata di coltura: ma questa coltura (mi perdoni) 
b di sedonda mano. Si pub cominciare a intuirlo dal titolo, che b di 
uno spiritualismo dubbio: giacchfc « anima » nel senso aksakoflianO  non * 
b piti« spirito »...! Ma mi fermo piuttosto sul sottotitolo (Studio d i  Psico- 
logia Sperimentale! »), che non risponde per nulla al contcnuto: giacchb 
nel libro non c’£ oinbra di sperimenti! Meglio poi lo si desume dal 
contesto, dove non si citano che fonti di seconda o terza mano; dove 
una buona parte dei nomi di scienziati e scrittori b trascritta scorret- 
tamente; e dove si assegna autoritd ad autori e a personaggi di pO- 

chissima levatura, collocandoli, senza alcuna cbrnfla, accanto a ingegni 
e a  uomini di ordine superiore.

Sono i soliti difetti delle opere di propaganda spiritica, quali io 
ho gik messo in rilievo nella mia opera (vedi a pag. XIV, vol. I); ed 
b curioso, che proprio questo libro « antagonistico » del mio confermi, 
quel giudizio, che a certuni b parso troppo severo, ed b invece, medi- 
tatamente, espresso in forma discreta.

Posso, in prova, dichiarare, per lo meno, strano che un autore « spi- 
ritualistico » citi soltanto di riflesso tutta la grande opera di F ederico  

M yers , mentre d.\ tanta importanza al Dr. B araduc, all’almanacchista 
P iobb e consimili.
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T ra  le fonti piu autorevoli pel Cai.deronE sono i libri scmipopolari 
del F iguierv del F lammarion, dello J a.ccolliot per la le tte ra tu ra  sfra- 
n iera: del Mezzabotta per quella italiana. La sua filosofia psicologica'* 
6 tra tta  dal confusissimo Du P rel e dall-’esolerico Chattertj... E  su ’ 
queste basi si alza un edifizio, a d ir vero, un po’ gracile, di co ltu ra ' 
speciale, in psicologia e psichismo, massime see ssa  vuol essere «spe- 
rim entale » (?). . ’

Non sem bra neanco che la stqria idelle teorie psiehico-magneti- 
stiche sia ben cognita al nostro : in un punto (pag. 195) il Dr. Fu- 
gaison, che ha scritio  1‘anno scorso un povero libro sulla sopravvi- 
venza' dell’anim a e che nel 1891. ne scrisse un alrro in rapporto alle 
ipotesi magnetiche, 6 citato prim a del M ksmek che tu tti sanno a v e re : 
visauto nel xvm secolo. A nche queste inversion! storiche sorto consuete 
nel dilettantism o spiritistico. » : • ' „ . 1 ’ ' s ■- ’ -  •<
. Ghe poi le cogriizionL.dell’A utore sieno forse raccolte un po’ ad'; 

orecchio, lo si;desum e dalla s trag e  di nomi proprii, che fa sanguinhre’ 
quasi; tu tte  le .pag ine del libr<o: Z,k.v per L uts , Zanet.per J anet! R o-i 
doifrhi per. K u do lph i, Delase per. D e l e u z b , Santi de Sac his per De -» 
Sanctis, Colevidge per C o ler id g e , Vittor V go p er V ictor  H ugo, Van • 

Helmot per V an  H elmont, Filatele per F il a l e t e  [Scarpa], eec..Qua-e' 
14 si-Incontrano nomi ostrogoti, icome Oxcley, ecc., che sono palfese-’ 
m ente errati. A  pag. 303 in una citazione sui fakiri 4 detto  che unal 
cassetta da tnusioa suonO le note freSche e rapide di un Valser di. 
Robin [sic]: ora, I'orig inale Idi J aoolliot (a pag. 281, e non 236) d ice’ 
letteralm ente. •«. de la salse de Robin des bois »; e tu tti sanno, anche“ 
i meno colti in musica, che sotto  questo: nome si ifltende in Francia 
la celebre opera Fr&ischiits del W e b e r I !  Eccetera, eccctera. '

E vero che a llib ro  non grosso 6 ailegato un lungo Errata-corrige, 
che prova la poca oculatezza della stam peria (pag. 4134): ma i nomi> 
scorretti non vi sono • emendati,- e d 'a ltra  parte , con tanti peccati di' 
inesattezxa e<di inesperienza lettcraria, sulla-coscienza come mai il; 
Ca ld ero ne  ha osato accusare me di m ancata assimilazione dei dati. 
di scarso approfondimento dclle conoscenze su. lo spiritism o e su le. 
do ltrine e credenze affini? Prim a di scrivere questa frase sgarbata,. 
che so di non m eritare, egli avrebbe dovuto chiedersi se, poi, egli



stesso conosceva realm ente a fondo la storia, la teoria e la pratica del 
proprio subietto. Chi sbaglia a quella m aniera i nomi degli scrillori 
e personaggi piu noti nello sviluppo della coltura, della psicologia, non 
che dello « spiritism o », non dovrebbe azzardarsi a giudicare il pro- 
dotto di uno studio assiduo di anni ed anni, al quale, stia sicuro il 
signor Calderonk, egli p u i adidarsi con piena tranquillity perchfe k  

stato  da me m aturato a fondo, e non traverso  ai volumi popolari dei 
F iguier, agli almanacchi del P iobb, e neppure alle astro logherie di 
Agkippa!

Con queste deficienze costituzionali di coltura storico-psicologica, 
si spiega benissimo come l’Avvocato — che prom etic di dedicate il 
suo tempo anche a studii di sociologia — non ne abbia poi per cono- 
scere un po’ meglio le vicende della « psicologia sperim entale » indi- 
cata arditam ente nel suo sottotitolo. P er le nozioni al riguardo  egli si 
trova ancora nel periodo frenologico! A pag. 368 se la prende con la 
frenologia (!!), della quale fa « creatore l’em inente G a l l ,  e sostenitore 
« in Italia il prof. L ombkoso [!?], da cui il m aterialism o era venuto a 
« conseguenze immorali, dichiarando la irresponsabiliti del delinquente 
« solo perch6 egli fosse tale, a causa della organizzazione fisica del
« cervello, e negando alcun m erito agli atti v ir tu o s i....  Non cito  di
piu, perche in queste lrasi ce n’fe abbastanza per capire che l’egregio  
pubblicista, per quanto giurista  e sociologo, non sa nulla intorno alle 
dottrine antropologico-criminali ed alia loro applicazione giuridico- 
socioiogica. Eppure, data la sua fase presente di evoluzione m entale 
verso lo spiritism o classico, il L o m b k o s o  dovrebbe essere m eglio ap- 
prezzato nei circoli psico-spiritici: il fondatore della nuova scuola pe- 
nale, l’instauratore della criminologia, non m erita davvero di essere 
cosl ignorato nei principii e nelle conseguenze delle sue teorie, da 
venire appajato al G a l l  dopo tunti anni di conquiste scientiliche in 
anatontia fisiologia e* patologia cerebrale, e da venire lu tto ra accu* 
sato  di capovolgere la scala dei valori morali! Sono confusioni ed 

accuse, che appena si perm etterebbero oggidl certi articolisti dei gior- 
nali umoristici o certi predicatori delle chiese di villaggio.

Neanco piu fortunata sem bra nell'A utore dell'Atiiina  la conoscenza



delle autoritS. spiritologiche a lui predilette. Lasciamo la laurea di 
« Dottore » che egli regala all’esimio psichicista E r n e s t o  B o z z a n o , che 
ha invece il merito di una coltura vastissima in psichicismo senza 
bisogno di diplomi universitarii. Ma giacchb il C a l d e r o n e  citava, eon 
tanta ammirazione, pagine intere di Louis J a c o l l i o t , perchfe non si 6 
informato se questi era davvero uno « psicologo dei piu distinti », un 
« orientalista dei pih dotti e competenti », eom’egli lo proclama? Quanto 
alia psicologia, sono forse i romanzi dello J a c o l l i o t  che gli regalereb- 
bero questa qualifica; e quanto all’orientalismo, sono forse i suoi 
attraenti, ma popolati libri di viaggio e di costumi, che portano il 
C a l d e r o n e  ad accostarlo (per non citare che « orientalisti » sul serio, 
di Francia) ai B u r n o u f , agli O p p e r t  ed ai M a s p e r o ?

Ma l’avvocato, oltre a distribuire lauree e celebrita con tanta lar- 
ghezza, usa anche la benevolenza di alzare all’iperbole il livello intel- 
lettuale degli autori di sua scuola. A pag. 353 sono citati E l ip h a s  

L £ v i , S t a n is l a o  d e  G u a it a  e P a p u s  (!!), subito in fila dopo « B r u n o , 

» B o h e m e , S w e d e n b o r g , C a m p a n e l l a , S c h o p e n h a u e r , H e g e l , L e ib n it z , H e r d e r ,

•  F i c h t e .  S c h il l in g  (!), H e l m o n t . ... e M a z z i n i , quali sostenitori delle dot-
• trine della Rincarnazione ». Prego il lettore di badare alia succes- 
sione di questi nomi illustri; perchfc proverebbe che la cronologia 
6 inutile, per certi scrittori, nei ricordi storici circa lo sviluppo del 
pensiero umano. E prego inoltre di pensare un momento alia faccia, 
che, eerto, farebbero L e ib n it z , H e g e l  e M a z z in i  di vedersi buttati in un 
mazzo unico con il Dr. G u a i t a  e col Dr. E u c a u s s e  ( P a p u s ) !

Non mi stupiscono perb queste insalate di nomi, giacchfc £ pur- 
troppo nelle tradizioni della propaganda il pesare a quel modo il va- 
lore delle autoritk e il dare importanza eguale ad un paranoide (per 
esempio, nel fattispecie, a E l i p h a s  Lfcvi o, piu legittimamente. Al
f r e d o  C o n s t a n t , e a C a r l o  F o u r ie r ) ed all'uomo di genio, onore del- 
l’umanita pensante o attiva (come sarebbero B r u n o . S c h k l l in g  e M a z z in i) .

Or bene: non mi si taccieri di immodestia sc affermo, dopo tutto, 
che in Psicologia e « Spiritism o  », codesto genere di erudizione o di 
assimilazione di dati storici e scientifici non si incontra. Da questo 
lato, il mio libro, se avesse un’ « anima », potrebbe dormirsene tran-
quillo fra due guanciali.

*  *  *  »
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II piu curioso incidente del nostro imaginario duello, fc questo: che 
dopo avere ammessa, come vedemmo, la mia « immensa crudizione », 
dopo aver detto che la mia « bibliogralia dello spiritismo » e completa, 
il C a i .u k k o n e  mi accusa poi di non aver citato questo o quell’autore 
spiritista, amico o correligionario suo, questo o quel libro e libercolo 
de’ tanti che inondano il mercato. La contraddizione k tanlo singolare, 
quanto 6 immeritata la accusa. Citerb qualche esempio.

A pag. 229 mi rimprovera di « non avere avuto notizia del dotto 
F a ix o m f .r  », che egli, intanto, nel testo ha arricchito di un titolo per lo 
meno strano in uno studioso italiano, cioe di professore dell’Univer- 
sitA ('-!) di Venezia. Ora, I’egregio professore di Istituto tecnico e 
stato da me citato almcno Ire volte nel solo I.° volume (a pag. 22 e26 
della Bib/iografia e a pag. 161). Debbo credere che non si siano neanco 
tagliate le pagine della mia opera ?

Altrettanto dicasi del T u m .m o i.o , che gia, per conto suo, mi ha sea- 
ravcntato addosso, sul giornale spintico «I l  Veltro » di Sampierdarena, 
parecchi ettogrammi di una sua revisione polemica, della quale perb 
un lascicolo intero e dedicato a lamcntarsi che io non lo abbia preso 
in bastevole considerazione e a rammentarmi che egli ha compilato, 
per l’edilicazione dei popoli, un grosso e « stimatissimo » volume sulle 
Baai dello Spiritismo. Anchc il C a i .d k r o n e  mi muovc lo stesso rim- 
brotto (pag. 2'IS), quasi che io avessi intrapreso il mio studio sul me- 
dianismo pel gusto di ribatlere ogni e qualsiasi opera altrui! Ora_ 
neanco a farlo apposta, in piu luoghi di Psicologia e * Spiritism o  ». 
ossia dove a me pareva opportune di farlo, non solo ho citato il T c.m- 

m o l o  (cfr. a pag. 27 della BibHografiti. pag. 16T> e passim  del primo 
volume;, ma ho anchc espresso sinceramente sul suo libronc un giu- 
dizio che non gli potrA, lorse. piacerc, ma che e il frutto sincero della 
mia convinzione.

La pretesa che io dovessi pigliarmela « latlo per latto, argomento 
per argomento, deduzione per deduzione » con tutti quelli che mi 
avevano preccduto, vale la pena di essere segnalata: se la ricordino, 
d'ora in avanli, gli scriltori di Metapsichica. Secondo il nuovissimo 
canone letterario, non si dovra piu studiare il subictlo per proprio



conto e con quei metodi che ogni serio ricercatore giudica migliori 
per incamminarsi, a suo talenlo, in qualche via nuova o poco esplo- 
rata: no; si sari obbligati di rilare tulle  le vecchie e pantanose strade, 
ingombre frequenlemcnte da macerie di Jmperfezioni, Superstizioni ed 
Imposture secolari. E in luogo di esaminare direttamente e specimen- 
talmente i Jatti, che altri avrii afTermato il piii spesso con scarsi ele- 
menti critici (lo ha detto, dei fenomeni sedicemi spiritici, uno dei piti 
reputati fra gli spiritologi, A. M a r z o r a t i ), ogni studioso dovr& consu- 
mare inutilmente le sue energie cerebrali a persuadcre i visionarii di 
non aver veduto, gli imaginosi di avere fantastioato, i paranoidi di 
avere delirato, gli allucinati di essersi illusi, i creduli di essere stati 
turlupinati, e i  credenti di nutrire una fede basata.sul falso o sul- 
l’irreale.... Qualora il metodo fosse stato obbligatorio nelle altre branche 
del sapCre, i naturalisti sarebbero ancora a discutere sulla Chimera e 
sull’//o;»jo sylvestris, gli astronomi sulla azione di Marte nell’oroscopo 
di qualche futuro Napoleone, e i medici sulla inanita terapeutica delle 
code di lucertola o del meconio di neonato. E si andrebbe avanti, 
davvero, nello sviluppo intellettuale umano!

Certi spiritologi sono di una incoercnza rara. Gridano sui tetti 
che Psico/ogia e * Spiritisnio » e un’opera di poco valore, un’aceoz- 
zaglia di errori di fatto e di giudizio, ma poi si ai rabbattano per pro- 
vare a se stessi che io dovevo occuparini di loro, e prenderli uno per 
uno ad avversario in singolari tenzoni. Ognuno si lagna di essere un 
dimenticato o un trascurato da me! E intanto, alia comparsa dell’opera, 
prima hanno sentito il bisogno di incoraggiarsi Pun l’altro a non te- 
mere, ch6 l’cdificio del neo-spiritualismo non cadeva per cib a terra; 
in seguito si sono accaniti, non a difendere codesto edilicio, che io 
avevo detto barcollante, dai miei attacchi, bensl a cercar di provare 
i piccoli difetti delle mie armi di lotta. Arlecchino bastonato, non si 
preoccupava forse sc il bastone da cui era accoppaio fosse di legno 
di- castaguo, o di quercia? Cosi, questi signori: badano alle minuzie, 
il piu delle volte ignorando, essi, il vero. se non voltandolo a loro 
beneplacito (come io ho dimostrato per la « dematerializzazione » della 
d’Esperance e per il colloquio tra lo spirito’ « John-King • e I’inven- 
lato « Chicot »); e poi non si accorgono del discutibilissimo stato in



cui versano, secondo me, certe loro « prove » e certe teorie dopo i 
miei colpi.

Mi veggo anche accusato di non avere discussa la bella opera del 
B o z z a n o  « Ipotesi spiritica e teorie scientijic/ie ». Anche questa accusa 
6 spropositata, giacchfc a pag. 161-2 del primo volume faccio gli elogi 
meritati di quel libro, e aggiungo che, siccome in gran parte il Boz- 
z a n o  si t'onda sui fenomeni medesimi della Paladino da me veduti, riu- 
scira interessante per lo studioso il raffrontare le nostre due rappre- 
sentazioni cosl differenti. Con cid accennavo evidenlemente alia posi- 
zione delicatissima in cui mi sono trovato rispetto at B o z z a n o , come 
rispetto al Pfof. P o r r o , al V a s s a l l o , al Dr. V e n z a n o , che pur avevano 
basate le loro pubblicazioni spiritiche e psichicistiche sulle sedute 
date dalla Eusapia in Genova. Per quella tolleranza di che cssi ed io 
abbiamo mutuamente voluto mostrare l’utilitA morale ed intellettuale, 
l’opera mia veniva ad essere un tentativo indipendente di studio e di 
spiegazione, che poteva anche diventare un contradditorio, con i loro 
scritti o con le loro credenze: ora, c’era bisogno che io inasprissi la 
divergenza di opinioni, faecndo un’opera essenzialmente polemica? 
Niente affatto!

Per ci6 che riguarda la fenomenologia Paladiniana le mie idee, 
in parte concordi ed in parte discordi da quelle dcgli sperimentatori 
miei compagni, sono 1:1, alia vista di tutti, stampate in bei caratteri: 
ed ognuno potra, sc crede, raffrontarle da s&, senza bisogno che noi 
le rischiariamo, ciascuno col nostro lume piu o meno personale. Il 
B o z z a n o , nel suo libro rcccntc Dei casi d i  identificasione spiritica  (Ge
nova, Donath, 1909) ha voluto spezzare una lancia contro di me a pa- 
gina 285 e seg.; e poiche un avversario pari suo mi onora, non 6 im- 
probabile che io gli risponda. Ma perche dovevo occupare lo spazio, 
gift cosl ristrctlo, sebbenc cotanto ampliato, della mia Psicologia e 
* Sp irilism o  », per confutare F a i .c o m e r , T u .m m o i.o , c  magari G i u s e p p e  A z z i , 

o G a i ir ie i .e  M o r e l u , o L e o n e  P a v o w i, o  P ie t r o  B i.a s k k n a , o  M a t ii . d e  S e r a o , 

ossia tutti coloro cui t  piaciuto di scrivere sullojspiritismo e sulla Pa- 
ladino ripetendo apologic o libclli, e consolidando vecchi o nuovi er- 
rori, e trinciando giudizi piu o meno competenti?
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A sentire quello che avrei dovuto infiltrate e coercire nell’opera 
mia. secondo il C a l d e r o n e , e secondo non so chi altri, io mi veggo 
nella posizione di quel tal mugnaio che andava al molino coll’asino e 
col figlio: ognuno, che gli passava accanto, gli dava un consiglio. E 
cosl, ognuno, che ha avuto quindici lire per comprarmi o che mi ha 
preso a prestito dalle librerie circolanti, si crede in diritto di trovare 
nelle mie pagine ci6 che alui interessa o frulla pel capo; e se non ce 
lo trova, mi dice corna! Mi si rinfaccia di avere, scritto due volumi di 
oltre 1000 pagine, dove sono, e vero, delle ripetizioni, deplorate anche 
da me, ma dove, in fin dei conti, mi sono trovato su di un letto di 
Procuste per scegliere od escludere qdello che volcvo o dovevo dire: 
ed ecco che mi si biasiina di non avere dato fondo all’Universo!

In un luogo del suo libro (pag. 255) il C a l d e r o n e  mi ricorda che 
« volendo scrivere un trattaio di Psicologia » [su], avevo il dovere di
♦ discutere e di esaminare  tu tti  t  fenom eni  nella  loro variety  e net 
< loro produ tto ri» [scusate se 6 poco.'J: e in un altro punto (pag. 243) 
lo stesso signore scrive: « Non 6 il caso di fare come ha fatto il Pro-
* lessor Morselli, cioe di esporre  in  dettaglio  tu tta  la  serie  degli  ar -  

« gom enti  pro '  e contro la  teoria  spiritica  ». Ora, a parte questo po’ 
po’ di roba che non ho il rimorso di avere perpetrato, io domando: 
in quale dei due punti il sig. C a l d e r o n e  ha ragione o torto? Nell’uno 
non trova niente , nell’altro trova tutlo  nella mia opera. Decisamente, 
b la storia dell’uomo dalla gobba: chi gliela trovava davanti, chi gliela 
scorgeva di dietro, e chi gliene attribuiva addirittura due.

Sicuro! Oltre agli Italia.nl « uno per uno », avrei dovuto prendere 
a petto a petto tutti gli stranieri che hanno lavorato attorno alio spi- 
ritismo. Al G eley, per esempio, ho dato piu volte il posto d’onore nelle 
mie citazioni (cfr. a pag. 26, 40 e passim  del I volume: a pag. 550 e 
passim  del II), ma non basta! Secondo il C alderone era mio dovere di 
« contender  gli  il terrcno  palmo  a palnto ». Se si pcnsa che le due opere 
principali del dottor G ley sono riassunti succosi, aforistici, di dottrine 
complicatissime, dove ogni riga, ogni frase meriterebbero una discus- 
sione, tanto sono ardimentose e spesso arbitrarie le sue asserzioni, 
detinizioni. classificazioni, ecc., ecc., c ’6 motivo di supporre che l'egre- 
gio avvocato non le conosca al di 1ft dei titoli. O perchfc non le ha ap*-
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projondite lui, che )o meritavano ben piii dci libri seiniscicniilici dello 
J a c o l l i o t  e del F i g u i k r ?

Avrei dovuto poi, sempre staiuio al mio contradditore, trovare una 
soluzione a tu tti  i quesiti che solleva I’ardente • problema dcll'anima; 
avrei dovuto diniostrare insussistenti tu tli  i fatti meravigliosi, che 
bollono da sessant’anni nel pentolone dello spiritismo Kardechiano, e 
che oramai sfuggono ad ogni indagine scria; avrei dovuto distrug- 
gere, uno per into, il valore di tu tti. i feiioineni supernormali che non 
sispiegano a modo mio, ne colla telepatia, n6 colla suggestione allu- 
cinatoria, n6 coll’ esopsichismo.... Insomma, anchc se avessi scritto 
un’opera di 10,000 pagine, forse non avrei neppure trovato lo spazia 
per gli argonienti che trattati • da tu tti  g li a ltr i scienziati » [s/c, a 
pagina -32] io dovevo, a mia volta, riesaminare, ridiscutere e riesau- 
ri re!....

Mi si fa troppo onore, accordaudomi un sapere cosi vasto e mul
ti plo: Psicologia e • Spiritism o  » non voleva essere un’enciclopedia. 
Ma si fa finta di non avere (letto nella prefazionc che io non intendevo 
n£ mi sentivo capace di redigere « un trattato organico della mate
ria »: perchfc io non mi azzardavo di mettermi a camminare la dove 
neanco un A ksakofk col suo talento di raccoglitore cd un M veks co l 

suo genio di pensatore hanno potuto giungere ai conlini della loro 
tesi. Lo « spiritismo » si contend del primo, e lo « psichirismo » ^i inor- 
goglisca giustamente del secondo:. ma non si attribuiscano a me delle 
intenzioni temerarie che non ho mai avuto.

Se di Psicologia c « Spiritism o • le prime 73 pagine contengono 
uno sguardo alia posizione odierna e alia storia dello spiritismo, non 
chc al Jominio vero della Metapsichica, quel rapido sommario mirava 
soltanto a preparare il lettore non spiritista ne psichicista ;tl piit facile 
coinprendimento delle successive lunghc mic discussioni sui singoli 
fenomeni paladiniani; ma giit a pag. 74 io mi rinserro volontariamente 
ncl campo piit ristretto della mcdianitA: c anche questo io l’ho fatto 
per giustilicare le mie osservazioni critichc ulteriori sul|a Paladino. 
A pag. 117 del 1 volume comincia lo studio storico-sperimentale e 
psico-analitico di questo medium e de’ suoi fenomeni, e continua lun-



gamente, anzi troppo lungamente, sino a pag. 48J del II volume. Se 
poi le ultimo ottama pagine del vol. II0, ritornando su argomenti ge- 
nerali, ricordano in eompendio le principali classilicaziohi c ipotesi 
sui fenomeni medianiei, la ragiorie si e ch'io volevo sempre e unica- 
mente convalidare le mie conelusioni rispetto a quelli mostratimi da I la 
Eusapia.

Adunque, nonostante le eoturarie apparenzc, nonostante le cscur- 
sioni pei eampi varii della pneumatologia e del psiehismo, l'opcra 6 
e vuole essere semplicemente un'analisi a fondo della fenomenologia 
d i un celebre m edium  sottopostosi al mio esame. L’ho delto in parole 
chiare e visibili, per chi non e deliberatamente cieco, nel sottotitolo 
dell’opera: « Impression/ e note criliehc su i fenom eni medianiei d i 
Eusapia Paladino ». E allora, e serio censurarmi, come fa il C ai.de- 

r o s e , di non avere inlitolato il mio libro dai fenomeni medianiei della 
Paladino?! Qitesto e un colmo, giacche la dichiarazione che mi si 
chiede, non solo e stampata in frontc a tutti e due i volumi, non solo e 
ripetuta nclla prefazione, ma si rivede nei titoli delle tre Parti ondc 
consta l’opera, c si legge perfino.... nel Prob/ema dell'A nim a  a pa- 
ginc 232, 235 e 255!!! Mio Dio, come si originano, dunque, eerie cri- 
tichc?

I.’avvocato C a l d e k o n e . partendo dalla voce corsa tra il pubblico 
che io scrivessi « un libro di psicologia », sembra rinfacciarmi di non 
aver dato ad esso pubblico un’opera abbastanza psicologica! E certa- 
mente, se la « psicologia sperimentale » che (igura nel sottotitolo del 
suo liltro, fosse quella che ei si imagina da orecchianle, io non sarci 
psicologo abbastanza, perche non ho parlato, ;td esempio, del Karma  
e non mi sono difTuso, come lui, ;i discutero la dottrina della Rincar 
nazione. No, Signore: il mio snerimentalismo soieniilico e di ultra na- 
tura dal vostro; e la psicologia, come io la intendo, veramente « spe
rimentale », non e qutdla che voi avete lorse imparalo sui libri di 
A s d e r s o n  e di Di: Prki,  e fors'anco (mi duole dirlo)su quelli di C r o o k e s  

o di A k s a k o e k : giacche il celebre seienziato inglese ha studiato i feno
meni psicitici da fisico e non da psicologo. e il lamoso consigliere 
russo ha raccolto c sistemato quelli spiritici con un corredo abba
stanza misero di conoscenze scientifiche. Per avere della buona « psi-



cologia sperimentale » bisogna rivolgersi da altra parte, dove ciob non 
si edifichino castelli in aria solto il nome di « Io magico * o di « Me- 
tempsicosi ».

•  * *

Si ha, dunque, torto di esigere da me cib che io non avevo inten- 
zione di dare: perchb sottacere che io stesso, onestamente, ho spie- 
gato 1’intento dell’opera? Non solo non mi sono mai lusingato di am- 
mannire agli studiosi « un nuovo indizio [s*c] scientifico nello esame e 
« nella discussione delle cause che, dcterminano i ienomeni medianici»; 
non solo io ero ben lontano dal voler fare « un largo e diffuso reso* 
« conto ed esame di tu tti  [sjc] i fenomeni sopranormali non solo stu- 
< diati, da me, e nel solo campo della medianit& della Paladino, ma da 
« tu tti  [s/c, sic/] gli altri scienziati » (pag. 232) — cbmpito enorme, 
cui non so chi potrebbe nel mondo intero sobbarcarsi; — ma per di 
piu ho scritto in bel carattere corpo 10, che neanco nei riguardi del 
medium  Eusapia Paladino intendevo avere redatta una monograiia 
completa.

Senza dubbio, si leggono in Psicologia e « Spiritism o  » molti pa- 
ragrafi e interi capitoli.che al lettore frettoloso o disattento potranno- 
sembrare digressioni. Ma queste pure — almeno nelle mie ben dichia- 
rate intenzioni — prendono sempre le mosse dai fenomeni che la Eu
sapia mi mostrava: sono esempi o saggi di induzione (non di dedu 
zione, come antifilosoficamente scrive il C a l d e r o n e ) ,  ed io non attribui- 
sco ad esse altro significato se non quello che B a c o n e  e B u f a l in i  mi 
hanno insegnato aver qualche valore neU’argomentazione induttiva.

Sono stato il primo aconfessare che nei due volumi c’erano lacune, 
ommissioni, ripetizioni, eccetera: ho coscienza di cib che faccio. Eb- 
bene, questa franchezza non mi ha servito a niente! Verissimo, che 
uomini illustri fra gli stranieri, come C a r l o  R ic h e t  e T. F l o u r n o y , hanno 
detto o scritto che l’opera mia era « ammirabile » (bonth loro!): e uo
mini sapientissimi in psicologia supernormale fra i nostri, come L o m - 

b r o s o  e B a u d i  d i V e s m e , hanno opinato che essa b * monumentale » (gra- 
zie, grazie!). Ma ecco che gli amici del signor C a l d e r o n e  stampano e 
lo stimolano a ristampare che Psicologia e « Spiritism o  *, vale meno 
del suo libro, e con cib vale forse meno dei tanti opuscoli - guazza-
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bugli rafiazzonati dai piu oscuri, ma piu calorosi scguaci del vecchio 
spiritismo. E per quali ragioni ? Perchb non vi avrei ripetuto se non 
« antiche cose escogitate da se ttan t’anni [s/'c] » (pag. 233), e perchfe 
non vi avrei spiegato e discusso i fenomeni medianici « in altro modo 
« di quello che moltissimi niiei pari nella scienza, hanno, da mol to 
tempo, discusso e ripudiato » (png. 242).

Non commetterb un secondo oventesimo peccato di orgoglio ram- 
mentando all’avvocato di Palermo che a pag. IX-X della Prefasione 
ho indicato, io stesso, i risultati pill meritorii dell’opera mia: — se 
egli vorrit rileggere quellapagina, troveri che ho avuta la chiarissima 
coscienza di cib che e « Psicologia e • Spiritism o  •; e spero e credo 
che non mi negheri, almeno, nella cortesia di cui mi d& prove, quei 
pochi meriti, i quali, ad ogni buon conto, concernono specialmente 
il metodo della psicologia supernonnale e il suo posto fra gli obietti 
della Ricerca.

Ad uno, sopratutto, ci tengo, ed e quello di avere esaminato e di
scusso, come forse non si era ancora fatto, il determinismo intrinseco 
dei fenom eni medianici, togliendo a campione la Paladino. Io non 
voglio dire di avere compiuto unche qub un lavoro perfelto; siamo 
appena ai primi passi della Psicologia supernormale! Ma indubbia- 
inente, eccettuate la Elena Smith per gli studi del F l o u r n o y  e la Eleo
nora Piper per quelli di H o d g s o n  e H y s l o p  nessun medium viventeera 
stato studiato coil metodo analitico eguale a quello di cui la Paladino 
fu Poggetto per parte mia, con questa differenza in pih, che le due 
prime sono medii intellettuali, la terza invece 6 un medium fisico o a 
materializzazioni. Stido chiunque a citarmi dalla immane lelteratura 
spirito-psichicistica una analisi fisio-psieologica piu estesa, piu minuta 
e, potrei dire, pib acuta 1 Al mio sentimento di autore pub bastare che 
lo abbia riconosciuto un uomo del valore di C e s a r e  L o m b r o s o . Ebbene: 
questo par poco al sig. C a l d e r o n e , se davvero possiede una sufliciente 
coltura spirito-psichicistica? Pub raffrontare i miei esami sulla Eusapia 
a quelli dei suoi correligionarii su altri medii materializzatori, per es. 
sulla d’EspSrance, sul Miller, sul Bailey, sul Politi, e vedrd il divario 
nelle nostre indagini.
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E non £ vero che l’opera mia non contenga novilS ; lo possono ne- 
gare soltanto qucgli incompetenti e quei mezzi-dotti, dalla cui aggre- 
gazione nascono certe society pseudoscientiliche di dilettanti, o che 
non sapendo far nulla di proprio si danno al comodo mcstiere di 
stampare dei raccogliticci di roba altrui. £  noviUi la stessa bibliogra- 
fia dello spiritismo che io, per primo, ho sistemata! Ma poi, dove si 
trova meglio accennata la separazione tra spiritismo-sistema e spiri- 
tismo-ipotesi? Dove gli spiritisti stessi hanno avuta notizia pit* netta 
della formidabile crisi che attraversano le loro ddttrine, e che essi non 
avevano finora avutb il eoraggio di confessare?1 Quale uomo di scienza' 
ffa i cbsl derti -> aceademici » aveva fornito in Italia la prova di cono* ’ 
scere altretta'nto Pargomento? Quale psichicista i'rt Italia e fuorr'aveva'* 
sludiatb, come'io ho fatto, la fisio-psic'ologia 'dellc 'manifesthziohi me- * 
diumniehe-lisiche? Mi'si citi un solo autore elie abbia trattato sinte-1 
tieamehte, con indirizzo positivo eguale al mio, il problenVa della line-' 
dianitii. Mi si indichi quale scrittore ha riunito e paragonato inaVle' 
clasftlficazioni dei fenomeni medianici. E in qu'al altro Ifbro Sr incbntra 
la ebmparazione metodica (Idle teoi'ie e spiegazioni enunciate sui fe-̂  
nonteni medianici? > <• '» > ' • '•*' V.

' Alcuni do’ miei capitoli invano si cercherebbero in tu itd  1* lette- 
ratura del psichismo scientilico contemporaneo'; alludoa quelli sul cri-- 
terib di autorita, sulle interferenze psichiche, sui coritrasti degli id su- 
bliminali, sull’abitato dei pretesi spiriti, sui romanzi subliminali dei' 
medii, sulle fotografie spiritiche, sulla materiality dell’« anima » iriseriso 
aksakoffiaiio .0 del perispirito in senso kardechiarib; ecc/ecc .

Nessuno degli sperimentatori di Eusapia aveva analizzato, prinia 
di me, la personality di John~K ing ; giacch6 gli scienziati accostatisi 
al medium italiano parevano invasi dal timore di nominnrne lo spirito- 
guida, e neanco gli psichicisti avevano mai avuto la franehezza di dichia- 
rare se credevano, o no, nella sua esistenza reale: certo, nessutvo l’aveva 
m ai discusso! Me ne appello alle opere maggiori sulla Eusapia, che sono 
quelle di D e R o c h a s , di V is a x i- S c o z z i , di D e F o n t e n a y , di M a x w e l l , di 
F l a m m a r io x ; e me ne appello agli articoli del L o m h r o s o .. Orbeneuno'. 
psichicista valente, coinc il Bacdi, giudica che i miei capitoli su John- 
K ing  siano « uno dei piu belli studii » del libro (Cfr. « Ann. Sc.psych.'*, 
XVIII, 1908, pag. 342).
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'Passarid’o ai fenomeni eusapiani in particolare, io chieggo qualiJ 
uomini di scienza abbiano avuto campo di assistere a materializza-* 
zioni pici cospicue delle da me vedute, e quali abbiano avulo il corag-* 
gio di mettersi in contrasto col mondo ufticiale provocandole e de- 
scrivendole? E non C forse nella storia dello spiritismo odierno un’ 
avvenimento di primo ordine la ricomparsa, se fosse vera, di K atie• 
K ing?  PerocchC se K atie  si manifest^ a C r o o k e s  si 6 pur anco — di- 
cono — ripresentata a me ed ai miei compagni. Ora, sarei curioso di 
sapere cib'che pensa su questo proposito il grande fisico; ma forse 
egli, come non approfondl l’identificazione del suo fantasma negli anni 
1873 71, cosl non vorrA sbilanciarsi adesso a spiegarci l’origine puerile 
deile parentele nella tribii o dinastia dei « K in g » che i'o ho mcsse in 
luce jier'la prima volta. >. • . r - • • . >

In nessuna opera grande o piccina sulla Eusapia si k fatta un’i-’ 
st’fut't'dria'sulla identiticazione dei suoi fantasmi, come fe quella conte- 
nuta nel' mio secondo' volume. Dird di' piU: non esiste un’indagine al-T 
trettanto spinta, come la mia, sul procedimento di sviluppo delle per- 
sondlitk secon'darie medianiche, eccettuatine i classici casi della Smith 
e'delia Piper, accanto ai quali quello della Paladino impallidisce sol- 
tanto in ragione della poverty intellettuale delle sue creazioni. Cono-' 
sco bene la scarsa produzione psicopatblogica sulla medianit;\: e posso' 
affermare che‘ vi si cercherebbe invano — toltine i lavori d i’Ju.NG' 
e - di Morton-Prisce — una demolizione piu rovinosa delle « entity »'

, I  *sorte per disgregazione della coscienza.
"Anche la pSicologia dei singoli componenti dei gruppi spiritici, o, 

meglio,'delle assistenze fu da me esaminata conrigore scientifico, che’ 
non so usato da verun altro. Per esempio, le mie ricerche dinamome- 
triche, quantunque incomplete, hanno una portata innegabile per la' 
teoria della captazione di forza bio-psichica. L’influenza del tipo men- 
tale dei percipfenti fe stata messa in evidenza dalle mie osservazioni; 
e chi sa che cOsa signilichi questa individuality di percepire e giudi- 
care le impressioni delle sedute, pub valutarne la importanza per la 
storia e critica della fenomenologia spiritica, e specialniente delle « maj 
terializzazioni > tangibili e visibili.

Neanche mi consta che gli esami da me etfettuati sui movimenli



del medio, e sopratutto sull’evidente intervento della sua volonUi nei 
fenomeni, abbiano precedenti nella psicologia supernormale: certo, se 
li hanno, essi .non furono mai n& cosi espliciti, nfe dimostrativi, come 
nei diversi capitoli della mia II Parte. Che il sig. C alderone sia ina- 
datto a comprendere il valore dei dati fisio-psicolOgici fe chiairito dalla 
ingenua domanda che egli mi fa a pag. 253: — che cosa ci abbian da 
fare i moti sincroni coi fenomeni di lettura del pensiero? — Si scorge 
che egli ignora tutto il lavoro coinpiuto dai fisiologi e psicologi sui 
movimenti incoscienti e sulle percezioni minime. E allora, come ci si 
azzarda a scrivcre di « psicologia sperimentale »?!

Il C alderone trover^ forse che tutti i miei capitoli sul determinismo 
dei fenomeni medianici sono un lusso inutile di indagini psicologiche: 
egli, che passa sotto silenzio la intera questione della medianiti, come 
se, per compicre uno studio di psicologia sperimentale sullo spirilismo, 
non convenisse proprio, dopo i lavori di P. J anet, di F lournoy, di J a- 

strow, di Morton-P rince di F reud...., prendere di l.y le mosse!
‘ Per cid che £ la personificazione degli spiriti, io ritengo ferma- 
mente d’aver dimostrato quale do.vrebbe essere un buono,. se non anco 
il miglior metodo di investigazione. Nessuna evocazione di spiriti fatta 
per mezzo della Pjiladino o di altri medii, £ stata mai scrutata come 
mi e occorso di poter fare per quella del presunto e (allace fantasma 
di mia madre. Ora, ab uno disce oinnes: questa £ regola vecchia di. 
argomentazione scientifica, quando l’esperimento e la ricerca sono dif- 
ficili o impossibili a ripetersi per ragioni di luogo, di spazio, di tempo, 
di persone, di vicende; e il C alderone non mi deve rimprpverare d'a- 
verle prestato fede nelle mie induzioni, dal caso pa*ticolare a rqe co- 
gnito direttamente della Paladipo, alia generality dei casi s im il i  a 
quello e a me cogniti indirettamente.

Sia pur vero che la ipotesi psicodinamica da me esposta come la 
piu attendibile, non mi appartenga totalmente: l’ho detto io stesso nella. 
Prefazione. E sia vero, anche, il difetto che mi appunta il F lournoy, 

di averln cio& dispersa in capitoli separali della mia opera, mentre 
avrebbe guadagnato a presentarla sistematicamente. Ma intanto, nella 
letteratura scientifica sul medianismo essa non si incontra mai mani-
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festata senza ambagi come in Psicologia e < Spiritismo  »: e non la si fc 
mai vista applicata a quei fenomeni stupefacenti che sono le « mate- 
rializzazioni » con un corredo maggiore, e neanco uguale, di ragioni. 
11 F lournoy, che se ne intende, ini fa  l’onore di compendiare le mie 
teorie psicodinamiche, e conclude: «j’estime que Morselli est rest6 
« fidele aux principes de la mdthoJe expdrimentale en ne recourant, 
« pour l’explication forcdment encore obscure de fails si extraordinai- 
« res qu’il a constates, qu'h des forces ou des facultds (encore incon 
« nues) d'Hres empyriquemenl donnds et observables, comme le me- 
« dium et les assistants, plutOt qu’h celles, non moins inconnues, d ’a- 
* gents purement hypothdtiques et iusaisissab/es, tels que les ddsin- 
« carn€s ». « (Arch, de Psychologie », 190S pag. 94). Noto che il corsivo 
di questo brano £ nel testo originale.

V’6 da scommettere che la costruzione psicodinamica ipotetica, si, 
ma interamente racchiusa nell’ambito della logica e della scienza, non 
ha colpito l’attenzione dell’avv. C a l d e r o n e , unicamente perchfe essa con- 
duceva ad eliminare le anime dei defunti dalla fenomenologia Eusa- 
piana. Egli e tuttora fra quelli che attribuiscono alia medium Pugliese 
la facolti di evocare i morti. Se la mia opera non avesse condotto ad 
altro risultato che a dimostrare vane o ad invalidare le parvenze spi- 
ritiche nei fenomeni di trenta sedute della Paladino, sarebbe gi& un 
risultato piti che sufficiente per giustificare le mie mille pagineL.»

Io vedo bene che nel difendermi dalle critiche altrui, finisco, forse, 
coll’esagerare agli occhi miei il valore della mia opera, e che lo faccio 
con soverchio calore. Dovrei contentarmi degli elogi che il C alderone 

stesso non mi risparmia (p. es. a pag. 234,237); ma i suoi molti appunti 
neutralizzano le sue poche buone parole, e d'altra parte mi trovo nella 
necessity di dovere chiarire il risultato positivo dei miei studii piit 
di quanto appaia nelle recensioni, o acri o propizie, che mi furono 
fin qui dedicate-

*
*  *

Quando si intende fare una critica « serena » si ha I’obbligo pert) 
di non farla « fugace », come della sua scrive lo stesso C alderone (pa- 
gina 241). La fretta porta il critico, non solo a non vedere nell’opera 
mia, ma anche a travedere: cosl che egli mi cita, forse ad orecchio,
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spropositatamente. Io non ho scritto le corte frasi che egli mi attri-
buisce inesattamente a pag. 235, 236, 239, 241, 242, 274-75: ci sono scor-
rettezze grammaticali e linguistiche che io non commetto, e vi sono
dichiarazioni che io non ho mai formulate. Dove e quando ho io stam-
pato che » per quei fenomeni, che non  possono  spiegarsi  per  difetto
« delle  nostre  conoscense sulla  propriety  della  materia  e delle  forse
« [sic/], non possa acceltarsi, ne meno per ipotesi, quella spiritica »?
Questo periodo non k uscilo mai dalla mia penna o dalla mia bocca.
Citando a sentore le mie idee, bisognava almeno informarsi prima sulla
mia posizione (modesta, ma non di ieri) negli studii filosofici, e sulla
funzione che ho esercitata, per anni, nello sviluppo del positivismo

»

monistico in Italia.
AUo stesso modo mi si attribuisce una strana conclusione, che 

cio£ * lo spiritismo non ha che fare con la Psicologia » (pag. 25}). Que
sto in verity 6 troppo, egregio avvocato! Uso la sua esclamazione, e 
le dico allora che lei non ha letta la mia opera (del che mi dolgo io) 
o non l’ha capita (del che si deve dolere lei). Ma se tutti e due i vo- 
lumi sono diretti al tentativo di fare rientrare i fenomeni medianici 
nella psicologia naturale, escludendo la trascendentale!

Come poi dai miei studii sui movimenti muscolari o di consenso, 
che si manifestano nella medianitd della Paladino, io abbia « creata 
« una specie di teoria generate [sic] per spiegare tu tta  la vasta feno- 
« menologia medianica » (pag. 252), mi riesce affatto inaspettato. Io da 
quei movimenti non ho tratto altro che la illazione dell’esteriorarsi 
probabile di forze biopsichiche ignote: e in cib mi sono messo d’ac- 
cordo col D e- R o c h a s , che pure 6 uno degli studiosi pih stimati nei 
circoli spirito-psichicistici. II piU curioso si fe che ho cercato di dimo- 
strare, invece, che alle presentazioni di fantasmi, come obiettivazione 
di imagini, non prendono piu parte- i movimenti estrinseci del medium! 
(vedi a pag. 204-210 del II vol. che contengono uno dei capitoli.a parer 
mio, men cattivi dell’opera).

Altrove mi si accusa di accumulare « in una specie di impasto 
« mai digerito, lo spiritismo, l’occultismo, il teosofismo, il deismo uma- 

, « nitario, il cristianesimo, ecc., ecc. » (pag. 231), come se il colpevole 
di codesto « zibaldone > fossi io, e come se non esistessero gruppi,
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, circoli, scuole e periodici di spiritismo occullistico, di spiritismo teo- 
sofico, di spiritismo cristianeggiante e cattolicheggiante, di spiritismo 
o immortalismo, o atanatismo positivista, di spiritismo illuministico e 
swcdenborghiano, ecc., e c c . ; e come se non fossero di natura fourie- 
rana e comtiana (non « comptiana », come scrive erratamente il C a l - 

d e r o n e ) molte delle comunicazioni che si leggono, a mo’ d’esempio, nei 
volumi del Nus, della N o e g g e r a t ,  della stessa M a r i a  K a r a d i j a  ...

Se lo scrittore del Prohlenta dell'A ttim a  conoscesse meglio la sua 
stessa dottrina, se avesse notizia dei recenti Congressi internazionali 
spiriiualistici, se inoltre sapesse le fasi burrascose per le quali sta 
passando ora la preparazionc del nuovo Congresso, giudicherebbe con 
pih competenza le pagine e le allusioni storichc de’ miei due volumi, 
le quali, sotto certi rispetti, non hanno riscontro nella letteratura spi 

. ritica e psichica, tranne che in D a n k m a r , che mai ho visto citato dagli 
spiritologi, forse perchfe £ autore piii serio e profondo, piu filosofo, 
che non i M i r v i l l e , i F ig u ie r  e i L e y m a r i e .

Non era meglio che l’avvocato di Palermo rivolgesse le sue atti- 
villi a conciliare le dottrine a lui tanto care della « Reincarnazione » 
con le teorie avversarie dello spiritismo antirincarnazionista, che nel 
suo libro sono — non so se perchi ignorate o temute — passate com- 

. plelamente sotto silenzio? Solo questo dissidio fondamentale, pirami- 
dale, basterebbe a demolire ben altro edifizio pseudo-filosofico che non 
sia quello del Kardechismo stantlo, al quale il C a l d e r o n e , sotto questi 
chiari di luna, la ritorno. Lit stava la demolizione dell’antispiritismo; 
ma lit nessuno degli spiritologi miei critici, finora  ha ardito pronun- 

. ciare un motto!

* * *
Una contraddizione altrettanto strana 6 quella (ma si contano piu ?> 

in cui cade il C a l d e r o n e , quando mi muove rimprovero di non aver 
saputo dare la spiegazione dei fenomeni che ho studiali, e poi mi in 

, vita a dargliela per fatti che non ho visto!
Ecco: io non sonp un pontefice massimo della pneumatologia e 

.. dello psichicismo, ma per certe « prove » avrei riguardo d’andar piano 
prima di accoglierle come buone e prima di cacciarle dogmaticamente 
in viso ai miei antagonisli. Il C a l d e r o n e  si attiene al sistema tradizio-
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nale fra gli spiritisti mcdiocri: i « fatti > si riportano dall’uno all’altro  
libro, senza mai sotioporli ad una critica efficace; e poi, trionfalmente, 
passati alcuni anni o decenni, quando non £ piu possibile rifare sul 
serio il proeedimento del loro dcterminismo positivo, si grida: — H 
ora che li avcte scntiti, spiegateceli voi, se potete. — £  la storia del 
famoso dente d'oro, sul quale diseussero e battagliarono a sangue per 
anni ed anni migliaia di teologi buddisti, e che poi si scopri non essere 
mai soriito da gengiva umana.

Non mi riuscirebbe difficile, sopratutto dopo che l‘ha fatto quel- 
l’acutissimo e liberissimo ingegno di G iovanni P aimni (sul suo brioso 
« Leonardo »), dimostrare quanto sia imperfetto, vacuo e ingannevole 
questo vecchio metodo empirico, di accumulare prcsunte * prove di 
fatto », andandole a cercare fra i residui insolubili delle credenze e 
tradizioni sensa possibilitt1 d i esante, o documcntandole con certili- 
cati di un Tizio e di un Sempronio sensa autoritd. La discussione al 
riguardo mi obbligherebbe di far ricorso alia metodologia scientifica, 
ma questa sarebbe uva acerba per certe volpi: qui poi non est locus; 
chb se pubblichcrb il libro promcsso su La Metapsichica (Fatti — 
Metodi — Problemi) — libro che ho gift in preparazione — avr6 agio 
di meglio spiegarmi sugli errori e sulle incongruenze del comune sil- 
logizzare spiritistico. E sceglierb gli eseinpi di questa sofistica disa- 
strosa nolle opere dci maggiori!

Qui mi contento di rispondere al signor C alderone che dei fatti 
da lui oppostimi ho avuto occasione di studiarne qualcuno; ebbene, io 
sono giunto a conclusion! diverse dalle sue, e diverse da quelle tra- 
dizionali nello spiritismo. Prendiamo, ad esempio, i latti riferiti assio- 
maticamente a pag. 258 260 del Problema del/'Anim a, perchb mi sono 
rieordati in un lungo interrogativo di sfida Sono cinque, e di essi 
almcno i due che conosco megbo, mi risultano falsi: l.° la prctesa 
scopcrta medianica del movimento rc trogrado  dci satelliti di Urano, 
ampollosamcnte narrata dal generate D rayson ; 2.° il completamento 
medianico del romanzo Edw in Drood lasciato non finilo dal D ickens. 

Si sa che questi fatti figurano fra le meraviglie dello spiritismo uffi- 
ciale. furono battezzati per tali dall’AKSAKOFF, e servono di artiglieria 
da campo nelle battaglie cogli antispiritisti.
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Ebbene: uno studioso di grande autoritk che il C a l d e r o n e  stesso 
porta alle stelle, C a m il l o  F l a m m a r io m , ha dimostrato eon suo grande 
dispiacere (A mon grand  regret) che la scoperta astronomica relativa 
ai satelliti di Urano era imaginaria, e che la pretesa rivelazione spi- 
ritica era falsa! I satelliti non si movono in senso retrogrado, e questo 
fu veduto soltanto in sogno dalla medium del D r a y s o n , la quale vi ripet£ 
sub-consciamente la illusione ottica data ai nostri occhi da quei pic- 
coli corpi celcsti ed evidentemente telepatizzata dal generate (clr. Les 
forces naturelles inconnues, Paris 1907, Lettre II. pag. 7381)... Che ne 
dice I’avvocato di Palermo? Vorrii egli sconlessare F l a m m a r io n  che 
di astronomia se ne intende un poco? E vero che l’ illustre scrittore 
e astronomo si trova in ribasso presso certi gruppi spiritistici, perche 
non ha voluto riconoscere — come il « maierialista • Morselli! — che 
nella fenomenologia della Paladino non operava nessun disincarnato 
o « spirito »; cib che ft un vero • tradimento della causa del neo-spiritua* 
lismo ». Percib, domando io, se non sia anche da mettere in quarantena 
I’altra storiella medianica narrata dal fantastico generale Nord-A- 
mericano (v. a pag. 275), notissimo per la sua buona fede e per il suo 
presuntuoso confusionismo.

Quanto al romanzo di D ickens, la istruttoria compiuta dalla distin- 
tissima signora F airbanks, e da lei pubblicata per esteso suite • A r 
chives de Psychologie » (Ginevra, vol. I, 1901, pag. 411415), ha messo 
in luce le origini poco attendibili della leggenda. Il preteso medium 
ignorante, che avrebbe scritto i mancanti capitoli del romanzo d’ap- 
pendice sotto la dettatura dello « spirito » di D ickens, era tutt’altro che 
un illetterato, a detta del medesimo A ksakoek: 1’incubazione della 
scrittura automatica durb quasi due anni e mezzo, ciob dalla morte 
di D ickens avvenuta 1* S luglio 1870 al natale 1872, quando il medium 
J ames si sentl spinto (cosl dissc lui) a scrivere: ma poi, per scrivere il 
romanzo cosl lungamente incubalo, egli impiego sette mesi! Nessuno 
ha provato mai sul serio, che egli non avesse letto gti altri numerosi 
e diffusissimi romanzi del celeberrimo Inglese per arrivare ad assor- 
birne (alia meglio e con mediocre approssimazione letteraria) lo stile e 
il fraseggiare. Aggiungo che s’b trovato fra le carte del romanziere 
un capitolo inedito dell'Erwin-Drood\ e lo • spirito », che aveva det-



tato, non lo sapeva! Anchc la prclazione medianica 6 puerile e 
indegna del grande scrittore.... Insomnia, ne sappiamo ormai abba- 
stanza per ritenere che nella scelta di certe loro * prove » (come 
osservd, anni fa, 1’illustre lilosofo umanista F. S c i i i u .k r , e come ripete 
la signora F a ir b a n k s , gli spiritisti, in generale, fanno mostra di corren- 
tezza soverchia. Altro che psicologia « spcrimentale »! Ond’fe che io 
mi sono chiesto — e chieggo al C a l d e r o n e  e a’ suoi amici — che cosa 
accadrebbe se tu tti  gli altri prodigi ammessi dalla tradizione venis- 
sero analizzati « uno per ttno », con vera critica e senza lidanza troppo 
leggera o troppo sentimentale.

*♦ *
Se Problema dell' A n im a  fosse la confutazione di « Psicologia e 

« Spiritism o  »,avrebbe dovuto dare una risposta alle obiezioni che ho 
formulate contro la tesi spiritica (voglio dire la- sopravvivenza delle 
coscienze personali e le comunicazioni dei disincarnati).

II C a l b e r o n e  ricorda, bensi, che nel mio II volume a pag. 5 6 1 -3  io 
ne espongo ventitri, ognuna delle quali, stando all’opinione del com- 
pctentissimo F l o u r n o y , * basterebbe quasi a polverizzare lo spiritismo », 
mnssime se Kardekiano e rcincarnazionistico, come il suo: ma poi 
trascura dal ricordare le altre dodici ragioni, che io propongo a pa- 
gine 319 e 321 del I volume- In totale sono, dtinque. trentacinque argo- 
menti generali, che in una presupposta demolizione (??) del mio grosso 
lavoro si sarebbe avuto 1’obbligo di ribalterc partitamente: sono tren
tacinque quesiti, che bisogna risolvere prima di dichiararsi, cosi a 
buon patto, vincitori. Uso anch’io 1’argomentazione ad hominem.

Ora, lino ad oggi, ad eccezion del B o z z a n o  che col suo libro succitato 
Dei casi d i identijicasione spiritica  ha cercato di rispondere alia mia 
domanda n. 12 di pag. 562 (vol. 11), nessun altro spiritism s’6 fatto vivo 
E si badi, che nelle mie 760 paginc sulle sedute della Paladino, sia in 
riguardo alia sua fenomenologia, sia in riguardo alio spiritismo in 
genere sono da me avanzate altre numerose obiezioni particolari, che 
allungherebbero quasi all’ inlinilo la lista delle diflicoltft, delle incon* 
gruenze, delle contraddizioni, della puerility, che io attribuisco alia 
vecchia e in parte alia nuova dottrina spiritica. Per esempio. tutto 
ci£> che concerne la lisio-patologia e la fraudolenzi dei medii, 6 pas-
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sato sotto silenzio (e pour cause!) dal mio « confutatore ». Egli non 
esamina neaneo in due sole righe la ipotesi della teleplastia psichica 
rispetto alle « materializzazioni ». Egli non mi prova che sono in errore 
rispetto alle prctesc mie comunicazioni coll’Al di 1ft. Egli non ha ri- 
sposto alle mie deduzioni spirito-cide sulla ridicola figura di John-King.... 
In sostanza, una confutazione.... cosl alia larga, che la Psicologia e 
« Spirilism o  » potrft campare qualche anno nella letteratura psichici- 
stica senza sentirsene menomatnente toccata: tutt’ai piu, grattata alia 
superficie e piano piano, come usano di fare sulle seggiole gli « spiriti» 
di disincarnati che si annunziano alle sedute della medium napoletana.

Per tutta la mia lunga e minuziosa descrizione e interpretazione 
dei fenomeni d’Eusapia da me osservati, il C a l d k r o x e  non spende una 
parola a dimostrarmi che ho torto. Questo occorreva fare, *puntoper  
puuto, ar gomento *per argomento, 'deduzioue per deduzionc ». come 
pretende da me lo stesso signor Avvocato: questo abbisognava per 
una discussione di vera «psicologia sperimentale », e non gift con ca- 
pitoli di stantla filosofia pneumatologica sul Macrocosmo, e Microcosmo, 
sull’anima come « entitft per se stante », sulle « esistenze plurime », e in 
fine anche sulla * nuova Religione  dell’anima ».

E poi si fe andati in furia perchfe io ho scritto che lo spiritismo- 
sistema, con le sue ristrettezze mentali, ha condotto al settarismo ed 
al psichismo zoocosmo-filantropico! A pag. 231, lo scrittore ignorando 
o non comprendendo la odierna realtft storica, dice che io accumulo 
malamente spiritismo, deismo umanitario, romanticismo, cristiane- 
simo.... e poi, per suo conto, dedica tre capitoli (su dodici) del suo 
libro ad elucubrate disquisizioni d’ordine metaiisico, mistico-religioso, 
cristianeggiante, (ilantropico, ritualistico, futiyistico, ecc. ecc.! Egli ei 
discorre della Bibbia, della Metempsicosi, del superuomo, del bene e 
del male, del Paradiso e deH’Inf'erno, del libero arbitrio, dell 'A more 
(era miracolo se non veniva anche questo, insieme col Progresso e 
coWArmonia!) e via via. E proprio il caso di ricordare Mr. fourdain 
qui fa isa it de la prose senza accorgersene.

Due tentativi perb fa il sig. C alderonk per attaccarmi nei partico- 
lari della mia inchiesta positiva sulle manifestazioni d’Eusapia. A pa-



gine 237 e 240-1 egli sostiene che io debbo assolutamente credere alia 
apparizione di persona a me cara, ossia di mia madre: e anche lui mi 
rinfaccia il momento naturalissimo di emozione che ho superato quando 
la Paladino, sfacciatamente, me ne annuncib l’arrivo, come se il mio 
primo istantaneo commoner m i  fosse la prova che mi sono poi ingannato 
net ragionare. E un sofisma che in uno spiritista credente non mi pub 
stupire, ma che mi stupl assai quando lo lessi formulato da C esare 

L ombroso (in Luce ed Ombra, giugno 1908). Ebbene: io mi riferisco a 
quello che b scritto in piit luoghi del mio vol. II (a pag. 121-159, a pa- 
gine 160-200, a pag. 326-342, a pag. 343-361, a pag. 414-432..) per quanto con- 
cerne la mancata identificazione della forma fantomatica presentatasi 
sotto le mentite spoglie di mia madre: e ripeto che fu in parte una 
falsificazione cosciente, in parte una fantasticheria subcosciente sba- 
gliata e confusa, della medium.

Qui io mi trovo nella curiosissima situazione di avere la consape- 
vole certezza che quella presentazione di disincarnata (come tanti altri 
< spiriti > d’Eusapia e di altri medii) fu un misto di inganno e di illu- 
sione; e nello stesso tempo, di sentirmi sbraitare attorno la massa dei 
gregari, i quali vogliono infliggermi la credenza che quel fantasma pih 
o meno veridico fosse mia madre!! Era un fantoccio irriconoscibile 
per me, suo figlio, nei caratteri fisici e nelle note morali: era grosso- 
lano nelle movenze, assurdo nel presentarsi, stupido nel rispondere 
coi picchi e col petti: era smemorato e confuso, ignaro di sb e della 
sua condizione terrestrc, incapace di dire la etH sua e il suo nome= 
si manifesto piti alio, piit grasso, piu grosso, e incanutito (nell’Al di 
lit!...) .... Ma nossignori! Siccome il fallimento di quella identificazione 
porta a concludere con severity rispetto a tutte le altre consimili ma- 
terializzazioni eusapiane e.... non eusapiane, bisogna assolutamente che 
quel manichino generico, presentato forse a tanti altri illusi o corrivi 
osservatori, fosse la personality che si annunciava. Maniera parados- 
sale, ma caratteristica, di discutere e di giudicare in ogni mente inqui- 
nata dal fanatismo sragionevole e dal bisogno di proselitismo!

Per questi * psicologi sperimentalisti » il ragionare sulle proprie 
impressioni ed emozioni, il correggerle col giudizio, il valutarle con 
senco critico e con metodo logico, si chiama « torturare inutilmente
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il proprio cervello » (C alderone, pag. 237). Coincide con sitTatta opi* 
nione la cortese frase rivoltami dal L ombroso di « tormentare il pro* 
prio forte ingegno,come fece F lournoy per madamigella Smith » (loc. 
cit. pag. 278), nella quale, almeno, c’£ un paragone che mi onora e mi 
lusinga.

Ad ogni modo, credo che essendo io stesso in causa, e trattandosi 
del riconoscimento di un qualchecosa che mi riguarda personalmente, 
la mia opinione personate, basata su di un esame im media to e ponde- 
rato dal « caso », debba avere qualche peso; altrimenti sarei nella con- 
dizione di quel tale cui i monelli avevano attaccato un cencio per di 
dietro, e al quale alcuni passanti, impressionati dall’aver veduto delle 
scimmie in un serraglio, volevano persuadere che ci sono in verity degli 
uomini, come lui, con la coda!

Ritornando alia « confutazione • delle parti generali della mia 
opera, il Calderone non trova da oppormi che un debolissimo ragio- 
namento per cib che io dico della « natura frivola delle comunicazioni 
medianiche ». Ma anche qui mi veggo citato incompletamente 1 Io ho 
scritto: • un gran numero  di comunicazioni sono ialse o bizzarre o 
stolide > (pag. 562, vol. II), ma in altri luoghi ho riconosciuto il rela
tive valore intellettuale e morale di certe comunicazioni (per es. a 
pag. 289, vol. I), spiegandolo perb colla personality colta ed eletta del 
medium, come, del resto, ammette un gruppo autorevole di psichicisti 
e perfino di spiritisti.

Il mio giudizio sulla parte spettante alia coltura dei medium nelle 
produzioni spiritiche, non b forse condiviso, ad esempio dal F lammarion 

medesimo, rispetto all'opera da lui scritta in gioventii per automatismo 
medianico sulla Genesi, opera piena dellascienza di quell’epoca.eaccolta 
per vera rivelazione ultraterrena nella serie classica delle opere di 
A llan-Kardec? E non si applica forse anche ai disegni di contenuto 
ingenuamente, anzi puerilmenle allegorico, sebbene di delicatissima 
fattura a punta di penna, eseguiti in giovinezza da V ittoria.no S ardou? 

E la inchiesta esauriente di G iulio Bois (Le miracle moderne, ’07) sulle 
meraviglie medianiche dell’Isola di Guernesey, ciob sulle poesie det- 
tate medianicamente dall'Ombra o dal « Leone d ’A ndrocle» (!!!) a
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C ari.o H ugo liglio del grande V ittorio, non e forse oramai acquisita 
alia Mctapsichica positiva?

Quanto alia massa innumcrc di « false, stolide e bizzarre » cornu- 
nicazioni, la inia severity non b altro che 1’eco di quella espressa da 
G ugliei.mo J ames, che e un grande psicologo e ad un tempo un perso- 
naggio non sfavorevole alle teorie spiritiche. Apro i suoi Principii d i  
Psico/ogia (trad, ital., 3 “ edizione, Milano, 1%9), e a pag. 181 leggo:
* Queste manifestazioni rudimentarie, spesso stupide in modo deplo- 
« revole, sono opera di parti inleriori della mente del soggetto, parti 
« che si sono rese indipendenti dal controllo del resto della mente del
* soggetto stesso, e lavorano attorno a un certo gruppo di nozioni, che
* sono rese stabili dai pregiudizi che circolano nell’ambiente sociale »...! 
E a pagina 274 ribadisce questo severo giudizio, Uichiarando che « il 
« contenuto ne b latuo, grottesco, o vagamente ottimistico, filosolia-e- 
« acqua » e via via. Perchb, iniiialis mutandis, alio James dev’essere 
permesso di dire cib che in me si trova censurabile? Eppure, vi sono 
spiritisti e psichicisti di grido, come M etzger, come A xastav, come lo 
stesso D u-prel, che mettono in suU’avvisd gli adepti affinchb non cadano 
nella tentazione di accettare a occhi chiusi tutte codeste cortiunica- 
zioni fallaci, ingombranti, volgari o pseudo-filosofiche.

Dello stesso stampo b la obiezione che il C aldekone mi fa sui fakiri. 
Egli mi rimbrotta di non prestare loro troppo credito, e dedica molte 
pagine del libro a riportare certi strabilianti prodigi narrati dallo 
J acoi.liot, e dei quali perb nessuno — dico, rtessuno — fu mai esami- 
nato da uomini competenti: non intendo dire, oibb, da « scienziati » 
(ancii'io virgolo la parola come W. J ames), ma da prestidigitatori. 
r II C alderone si entusiasma per le mirabolanti avventure fakiriche, 
e me le butta in aria di sfida; ma io non ho che da rivolgermi a uno 
studioSo di psichismo, di cui egli non ritiutera l’autorita, a F ederico 

M yers. Il grande psichicista era indignato, giustamente, contro i fakiri 
di Oriente e di Occidente: e non ha risparmiato i suoi fulmini ai troppo 
creduli che si affidano, per la loro fede spiritualistica, a quelle soper- 
chierie. Ho citato il M yers nella mia opera: ma che vale, se l’autore 
del Problema dell'A nim a  mette l’autoritk di uno Jacoi.liot che gli 
garba, davanti a quella di un M yers che non gli conviene? Potrei ap-
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pellarmi anchc al C t e . B a u d i d i V esm e  per il preteso « fakiro » Sarflk, 
lunzionante ora a Parigi da gran saccrdote d'una chiesa occulto-spiri- 
tica che certo, sbagliando della grossa sulle mie idee, mi ha nominato 
suo socio onorario (!!.); il fakiro, dieono, 6 inscritto nei registri di 
stato civile o di polizia sotto il suo vero nome italicodi Alberto San- 
tini-Sgaluppi. Ma oramai, per le sue sincere e coraggiose inchieste 
critiche sui lenomeni supernormali, e sopratutto per la sua crociata 
contro le probabili gherminelle del medium calil'orniano Miller, il 
B a u d i £ quasi messo al bando dagli spiritisti sistematici, Kardechisti 
e occultisti di Francia; figuriamoci, poi, come lo si guarderk adesso 
in Italia!

In altro luogo mi si ascrive 1’onore di teorie che conlesso con vivo 
dispiacere di non avere pur troppo inventato io. Si tratta della (acoltk 
poliglottica d'alcuni medii: ebbene, il C a l d e r o n e  mi indica come col- 
pevole d’avere esposto, al riguardo, dellc teorie specia/i sulla « glos- 
solatia » e sulla « criplomeiisia • [sic]. Sotto questa ultima bislacca pa- 
rola indovino la criptomiiesia del F l o u r n o y ; e nella glossolalia parmi 
di scorgere il ricordo del sottotitolo del suo celebre libro Des hides 
a la p lan ite  Mars (1900). Ma io, per quanto sia propenso ad ammet- 
tere le spiegazioni dell’illustre Ginevrino, non ho mai avuto occasione 
di esporle ne di difenderle in ordine al poliglottismo dei medii, se non 
incidentalissimamente. Per cui, da un lato mi si biasima per non avere 
trattato abbastanza a lungo gli argomenti che non avevo di mira; dal- 
l’altro, mi si attribuiscono esposizioni che non ho mai fatte e che per- 
ci6 non possono essere state confutate « magistralmente *, come as- 
serisce il C a l d e r o n e , da nessuno, e men che mai dallo scrittore che 
egli mi contrappone.

Il C a l d e r o n e  non mostra di possedere la conoscenza di questi 
aspetti nuovi del psichismo sperimentale. A pag. 311, in appoggio dei 
miracoli dei fakiri (che, tra parentesi, io non ho totalmente negato, 
perch£ ce ne possono anch’essere di veridici, ma che bisognerU veri- 
ficare), egli mi oppone le levitazioni del pseudo-medio romagnolo, 
Amedeo Zuccarini, sulle quali si sperimentb notoriamente due anni or 
sono nelle sale del Corriere della Sera a Milano. L’egregio avvocato 
ignora che le indagini ulteriori di un comitato di esimii professori



della Facoltk di scienze di Padova, poterono dimostrare sperimental-
mente il trucco, sia pure inconscio, dello Zaccarini, che si levitava
(pare) saltando in alto, dal piano della tavola, per qualche porzione di
secondo. La cosa 6 stata messa in tacere, ed il nuovo medio prodi-
gioso, men fortunato di San Giuseppe da Copertino o di San Pietro
d’Alcantara, 6 rientrato nella sua oscuritk di modesio impiegato fer-
roviario.

%
*  * *

E mi pare ora di linirla! Qualunque lettore spassionato e sereno di 
questo mio articolo polemico, a scrivere il quale sono stato tirato pei 
capelli, saprk concludere dalle cose dette circa la pretesa confutazione 
della mia opera.

Io non tengo rancore all’avvocato I n n o cen zo  C a l d e r o n e  d’avere di- 
ramato ai quattro venti la notizia che i suoi amici lo avevano inco- 
raggiato a credere di avere demolito «Psicologia e Spiritism o  *; lut- 
t’altro! Gli sono debitore di alcuni momenti di buonumore, perchfe ho 
potuto verificare, in questo caso, come si faccia in Italia a scrivere la 
critica e a dispensare elogi, e come sia necessario sapersi creare l’« am- 
biente », dirb cosl, editoriale-letterario.

Gratissimo poi gli sono di avermi obbligato a rivedere il mio libro, 
che non toccavo piu da quasi dieci mcsi. Cosl mi sono riconvinto che 
esso non 6 il peggiore fra i molti, e forse troppi, da me dati alle stampe. 
Sark un effetto di una auto-suggestione di scrittore, ma, francamente, 
ho ragione di credere che Psicologia e Spiritism o  » rimanga tuttora 
vivoanche dopo gli strali dell’avv. C a l d e r o n e  e di parecchi suoi corre- 
ligionarii; i due miei volumi possono appettarsi a pi6 fermo, come due 
cavalieri ben agguerriti e ben loricati in tutte le parti del corpo, qual
che altro piu vigoroso e sapiente attacco.

Genova, li 12-14 febbraio 1909.
Prof. E n r ic o  M o r s e l u .

-  1% -

Net p ro a s lm o  fase leo lo  p u b b lic b e re m o  la  r ls p o a ta  d e ll’ A w .  In n o c e n s o  
C a ld e ro n e  a  q u e a ta  v lv a c lse im a  r e q u ls i to r la  d e l P ro f . B n rlco  M o rae lll.
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UN  A SEDUTA eO LLA  PALADIN©

Togliamo daIV Ora di Palermo il seguente articolo del nostro Morelli 
che t'otografa molto bene 1’ ambiente nel quale si svolgono certe 
sddute medianiche e dii un’idea delle difficoltA che si incontrano in tal 
genere di ricerche, non solo per colpa dei medi e per la loro scarsitit, 
ma anche per la impreparazione degli sperimentatori:

— Professore, b lei che parteciph a quegli esperimenti medianici, l’anno scorso, 
gii divulgati dai giornali e dalle nostre riviste?...

— Anche troppo divulgati... mi rispose il Bottazzi, scotendo la grossa testa e 
atteggiando le labbra al raro sorriso dello « scienziato » che pon pecca di Spiriti
sms.... Salivamo, intanto, le scale dell’Wole 1 Vittoria, insieme con tutti gli altri, 
flno all’ultimo piano, alia camera N. 138, dove, manco a dirlo, era preparato anco- 
ra... un « esorcisma >■ contro gli spiriti: un esorcisma... scientiflco, naturalmente, 
positivistico, ma tale, da fare invidia, per la sua efflcacia, all esorcisma ecclesiastico!

— Gia • - soggiunsi, intanto, al Bottazzi — quei fenomeni, che ouenne lei, 
l’anno scorso, furono tra i meno important!

— Quests no — interruppe il professore, interdetto — ce ne furono d’lmpor- 
tantissimi... Ma io ricordavo, in quel momento la lettera di A. de Lutzenberger ad 
un giornale di Roma, da me citata a pag. 149 del libro « L’Opera di Ercole Chiaia », 
scritta a breve distanza dalla pubblicazione sulla Rivista d’Italia degli esperimenti 
del Bottazzi e colleghi:

« Anche le nltime sedutc tenute in Napoli — scriveva il Lutzenberger — da 
alcuni professor! dell’University e poi pubblicati dal prof. Bottazzi, non hanno con- 
tribuito alia conoscenza scientiflca dei cosidetti fenomeni splritici ».

Il prof. Filippo Bottazzi, essendo fisiologo, Intitolava, come ricorderete, quel 
suo articolo di fcnomenologia medianica: <. Nelle region! inesplorate della biologia 
umana ». E restava, cosi, in casa sua, senza complicazionl e senza malintesi. Ne 
aveva il diritto. Tanto piu che le « regioni » rimasero per lui piu... inesplorate di 
prima.

Siamo, dunque, al N. 138, in una camera stretta, ingombra di mobilia, a cui 
si aggiunge non so che armamentario di seduta « positivistica » : tenda nera in un 
angolo, oggetti. pronti al raid oltremondano, un piccolo tavolinetto, oltre a quello 
principale per la seduta, a quattro piedi, due dei quali incanalati a metli in due guaine 
di legno flsse a terra, in modo che il tavolino, scorrendovi, potesse (o non potesse!) 
levitare, senza divaricare.
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Comincia 1'esorcisma... scientiflco!
Ancora : come se lo spazio fosse di troppo, nell'angusta cameretta, vi 6 pure un 

letto, una scrivania con lanternino rosso, un canterano, un divano. Le sedie sono 
grand! e tappezzate, tapped anche a terra. Che importa a o.uesti scienziati, se, per 
quel tale detciminismo autonomo ed ignoto, i tappeti ostacoleranno il regime flui- 
dico? 1 ragior.amenti dei nostri avversari sono cosi calzanti da calzare, questa sera 
perfino... il ’avolino!

E comincia la seduta... antimedianica. Ci pigiamo confusamente in catena, col
tavolo in mezzo. Siamo in novc, nientemeno: Eusapia Palladinc dinanzi alia tenda;*
a destra e a sinistra di lei, due controllori, gl’inglesi signori Carrington e M. Eve- 
rard Feldlng • poi, continuando da destra a sinistra il professore Filippo Bottazzl 
e il patologn professore Cino Galeotti, egregia flgura di uomo e di scienziato : in
line, i miei carissimi amici, dott. P. de Santi ed Ernesto Falanga ed io. Piu distante, 
seduto alia scrivania alia vedetta del gruppo e del medium, siede il segretario della 
seduta, il signor Albert H. A. Maeson, inglese, al quale i due connazionali, dal loro 
posto di controllo, cominciano subito a dettare tutto cid... che non avviene.

E, con questo, la seduta del 29 novembre scorso potrebbe dirsi gia descritta. 
11 resto si sottintende, perch6 serve a dimostrare una tesi gi.i esaurita : che, cioi, 
gli avversari dello spiritismo sono quelli che non lo studiano : e che vi sono spe- 
rimentatori fra ccstoro, che non sperimentano altro che la... pazienza degli amici 
malcapitati. Chi di noi avrebbe accettato il cortese invito dei signori Feilding e 
Carrington (gi?. alia loro terza seduta) quando avesse saputo di capitare accanto ad 
un altro accademico come il Bottazzi, maestro nel suo gabinetto scientiflco (e ci 
caviamo il cappello) ma analfabeta nel no6tro?

Sono i legislator! dell’Ignoto, vogliono (o non vogliono) quello che non sanno, 
tormentano e distruggon la medianitd, coartandone l’esplicazione, sperimentando 
come in corpore vili... Puichfe non siano « spiriti », perchi non devono essere! Per 
uno « Spiritismo senza Spiriti »!, come dice il Morselli nel suo ultimo libro, il 
quale, come sapete, consiste, in ventotto sedute ed in ventcttomila sofismi... Ne 
riparleremo.

Ma torniamo agli « scienziati» nostri ospiti. Essi sono. tuttavia, quei tali in- 
creduli candidati alia creduliti : come diceva il nostro grande Alfred Russel Wallace, 
emulo di Darrin... A tanto conduce lo scetticismo cronico, quando specialmente ir- 
rompono quel fenomeni eccezionali che sono scoppi di realti invisiblle; quei feno- 
meni che gli scettici inibiscono quasi sempre, senza saperlo e 11 inibiscono per chi... 
non H ammetlono.

Per gli scettici, c’6 poco da scegliere: o non credere, o ammalarsene.
Cosi, 1 professor! Bottazzi e Galeotti erano gii stupefatti, quella sera, dai vol- 

teggi del tavolinetto piu piccolo, che andava e veniva come gli pareva e piaceva, 
dai trasporti c cedute e urti di qualche oggetto senza contatto, dall’apparizione istan- 
tanea (in luce sufflciente), di un braccio avvolto in un drappo bianco pendente, alio 
schiudersi impiovviso della tenda, che mai piu si riapri e sorprese sireili o mag- 
giori... del tentative, inflne, di levitazione, che il tavolino affrontd, malgrado le cal- 
zature.

— Daweroj  Si 6 sollevato anche cogli altri due piedi da terra? — faceva H 
Bottazzi, livoigendosi a noi... E poi, di seguito, piu incotaggiato, dopo la iunga, 
inerte e disordinata attesa dell’ambiente :
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— Via, John, portaci quel la trombetta...
— Su, John, fa saltare quell’orologio...
— John, John, tira un orecchio al prof. Galeotti...
E colui, che per lungo silenzio parea fioco, il prof. Galeotti, a rispondere :
— Toccatni... con la tenda... John...
— Ti ricordi Galeotti quante risate, quella sera, con quella signora francese?...

... II tavolino, frattanto, era sempre in sussulto, senza poter raccogliere nuove
forze: piantato con tutta la medianiti di Eusapia, in quel carcere di legno, come a 
dire nei carcere della logica.:. positivlsta! Una vera crisi antimedianica per l’Eu- 
sapia, passibile come tutti 1 mediums, al malessere del Circolo avventizio e male 
organizzato... Ella prcgava John e si lamentava dello stento, e si giustiflcava... Pic- 
chi, dovunque, ogni tanto.

Gl’inglesi (chiamiamoli cosl, ormai) dettavano sempre tutto, nella loro lingua. 
Eusapia, naturalmente, non capiva e piu si preoccupava. St ride... Perche ridono9 
E le sembrava di cogliere motti di spirito. Sail... inglesi, probabilmente!

Pure, 1 signori Carrington e Folding sarebbero dei buoni-sperimentatori, dav- 
vero sine ira ct studio... Ma non sono essi soli, sono in compagnia.

Questa sera, intanto, non abbiamo neppure varcata la soglia della medianitd 
elementare, quella che, per ogni assiduo studioso, b di gran lunga sorpassata, fln 
dalle prime sedute serene, regolari e bene organizzate.

Come si fa?
Non si fa niente. O meglio, si fa... l’oscurita. Io protesto, ma i miei controllori, 

prof. Bottazzi e Galeotti, non hanno troppo stima di me. E dire che nol spiritisti 
non ne facciamo sedute al buio, ma vogliamo, proprio in questa sede, luce di aria 
e luce di anir>“... E ne otteniamo 1 migliori fenomeni, le « prove » inattese (perch6 
nol non le cb'.amiamo e non le chiediamo): quelle, alle quail — come diceva Flo
rence Marryal, la collaboratrice dl William Crookes — « occo. re soltanto molto 
affetto... »

Peggio per gll altri. Invano protestai contro il ,buio. Ed ecco una piccola luce 
a terra, come lucciola, a poca distanza dal mio piede destro. Mi curvai flno a terra 
per poggiarvi la mano. La luce apparve sulla mia mano. Tolgo la mano: di nuovo, 
la luce a terra. Falanga, anche lul, si accostd immediatamente : fregandovi col dito, 
quella piccola luce non si diffondeva: fosforescente, ma non fosforica. Dopo un 
mezzo minuto, disparve.

Gl’ingieoi dettano. II segretarlo scrive sempre alia luce del lumlcino rosso, clr- 
condato da scherml.

Contlnua il disordine di ambiente e d’intenzionalit&. Eusapia b sempre legata 
e non lei soltanto... £ legato il determlnismo latente dei fenomeni, che non rie- 
scono a passare fra tanto ingombro dl persone, di cose e d’idee : fra tanta minuscola 
polizia di astuzie ignoranti e di ingenue furbcrie : tra il professore Filippo Bottazzi 
e il suo collega Gino Galeotti.

Fiat lux!.. Ma, per ben due volte, invece, si spegne flnanche il lanterniho rosso 
del <i segrerarlo ». Ed 11 signor Maeson, temendo preclsamente che perdcssimo... 1 
lumi, accende immediatamente, colla massima dlsinvoltura, uno zolfanello... Eusa
pia, come scrollata da un’enorme crisi nervosa, a quella luce Improvvisa, iancla 
grida spasmodiche. £ la seconda volta che accade lo scempio...
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E gli inglesi, col la collaborazione del Bottazzi e del Galeotti, continuano a det- 
tare : The medium... come sempre. .. .

L’esorcisma scientifico b riuscito.
** •>

— Buonanotte, signori I
Siamo da piu di due ore, sono le undici e tre quarti. lo, il De Santi e il Fa- 

langa, andiamo via. Il prof. Bottazzi ci segue per arrivare in tempo con l'ultima 
funicolore al Vomero. Gli altri restano, ossia gl’inglesi, i padroni di casa. E l’inutile 
supplizio di Eusapia 6 terminato. Ma il medium, la sua medianita autentica, in due 
ore di luce e di ombra, non sono ancora cominciati... Quella mano rapidamente raa- 
terializzata, sissignori, quella « luce », la sarabanda degli oggetti...

Ma l’ostruzionismo del di qua ha violato, ha arrestato il tramite medianico, pri- 
vandoci del mistero, ripiombandoci nelle torbide e promiscue materiality di cui b 
gi& satura la vicenda quotidiana.

Seduta « morselliana.i, come dico — ossia un’altra di quelle che rovinano e 
che rovineranno definitivamente la medianitft dell’Eusapia, che fortunatamente non 
b n& unica, nb eccezicnale, anche coi suoi grandi fenoraeni. che condussero dirltto 
alio Spiritismo Alberto De Rochas, Cesare Lombroso e poi tanti illustri .scienziati.

Fatto sta che ogni nuovo arrivato, come il prof. Enrico MorselH che ne b il 
rappresentante per antonomasia, esce su questa strada dalla sua porta di casa e, da 
buon proprietario, pretende alle sue acccssioni, al suo terreno.di confine... Altro che 
bordelland di William Stead! E cost che l’Eusapia b stata ridotta, precisamente da- 
gli scienziati « positivisti », al subcosciente, al teleplasma; spesso, senza dare di piu.

Per lo psichiatra, intanto, sono... ■< i nuovi orizzonti della psichiatria » (esem- - 
pio : Lombroso, quando non era cncora arrivato alia « scienza spiritica ») — per il 
flsiologo, (csempio : Bottazzi, fra i nuovi arrivati sulla semplice soglia eusapiana) 
sono.. gli << orizzonti inesplorati della biologia umana »... per lo psicologo (Mor- 
selli, Richet, ecc.) sono la... « metapsichica » in formazione... Attenti alia « forma- 
zione »1

Per gli spiritisti, per il sottoscritto, i fenomeni medianici sono quello che sono : 
sono lo Spiritismo sperimentale, contingente, che b uni derivazione, una parte dello 
spiritismo spontaneo, immanente, mondo invisibile delle cause e del mistero : sono 
come la scintilla elettrica che scocca dal condensatore, lungi dalla grande elettricitA 
del fulmine e del temporale, ma tutt’uno con essa...

Per noi, sono l’ignoto, il transumano, cid che b piu grande di noi.
Noi vi ritorneremo soli, come allora, come in Divina Commedia... E l'anima 

nostra, addolorata dall'Ignoto, l’anima nostra piena d’anime, continued, nella vita 
ed oltre, il lungo studio e il grande amore!

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

Nota. — Invitati, ad altre sedute successive, dai signori Carrington e Feilding, 
io ed i miei amici declinammo l’offerta, malgrado la cortesia delle persona 
e dell’invito, non senza ringraziare, come si fa con le persone bene educate, anche 
se profani di una data scienza e ricerca. G. M.
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FRA LIB R I E R IV ISTE

L’Hu-delft *t w »  P r o b lt m f . — Ch. Lancelin • Paris, Librairie dit Magnitisme.
L'Autore ha gift scritto diversi lavori di genere letterario ed anche di oc- 

cultismo; perci6 questo suo libro porta i caratteri della sua duplice attivitft; 
diremo dunque, senza giudicare in proposito, che esso si compone di due parti ben 
distinte; la prima ft costituita di un racconto abbastanza interessante ed originale 
in cui si vedono messe in azione delle forze occulte, tanto quelle che risiedono nella 
volontft dell’uomo, quanto quelle che sono latenti nell'ambiente e che forse vengono 
sommate, completate od anche vivificate dalle prime. Fin qui nulla di ben deter- 
minato perchft siamo nel campo dell'arte immaginativa iondata su un presupposto 
di veritft positiva.

Nella seconda parte di questo lavoro vediamo esposte ed esemplificate le diverse 
teorie che si riferiscono al mondo occulto: vale a dire evocazione dei morti, ian- 
tasmi dei viventi, psicometria, telepatia, magia, alchimia, ecc. Ed ft un'esposizione 
chiara, concisa ed erudita; una rassegna di fatti e nozioni che, sc non sono del 
tutto nuove, possono peri) essere utili ed anche curiose; non vi mancano poi delle 
belle considerazioni filosofiche, ma sopratutto ci pare che I'intento dell’opera sia 
pratico poiche, toccando efficacemente molti punii di questa delicata materia, essa 
cerca fame risaltare la sua serietft ed attendibilitft che molti mettono in dubbio; 
ci parla insomma, sia pure con eccessiva determinatezza, di quelle energic che dai 
piil vengono negate perchft sfuggono alia nostra percezione sensoria, ma che innu- 
merevoli fatti ci costringerebbero ad ammettere. I fenomeni medianici si sono ormai 
imposti alio sguardo indagatore della scienza e chissft se questa, abbandonato ogni 
preconcetto, non possa penetrare, in un avvenire non molto lontano, nel mistero 
di quel mondo ove tempo e spazio scompajono, vita e morte si equivalgono e 
donde I'antichitft attingeva la sua bella tede e l'arte attinge tuttora le pift sublimi 
ispirazioni ? a. b.
L* a lm a n a c c o  d e l C oenoM um .

Geniale idea quella del Coenobium di comporre un almanacco nel quale ciascun 
giorno dell'anno ft contrassegnato da pensieri, da poesie, da aforismi di autori viventi'.

Questa raccolta, scrivono gli Editori nella breve prefazione, di pensieri, di 
aspirazioni, di sentenze dettate espressamente per essa da scrittori, pensatori, 
scienziati, studiosi, convenuti da tutti i punti del mondo civile senza distinzione di 
razza, di religione e di partito, ci offre come in un poliedro le cento facce dcl- 
l'anima moderna.



Ma qui come in un convito intellettuale, in nn simbolico cenobio internazionale 
il buddista Nyanatiloka non si trova a disagio a banco di Hyacinthe Loyson, nc 
Padre Tyrrell con Andrea Costa.

....Qualche millennio di svariate ipotesi metafisiche e un secolo di educazione 
strettaniente scientifica hanno fatto perdere al pensiero moderno ogni rigidita 
doginatica.

x

L’Aureofa umnna.
La Socield di Studi Psichici di Ginevra ha pubblicato il rendiconto del- 

1'anno 1908 dal quale si rileva l'ottiino andamento della Society stessa. Nelle sedute 
mensili, come di consueto, vennero tenute dai Soci letture, delle quali interessant* 
quella di M.me Hornung cbe ha fatto conoscere una conferenza da lei tenuta a 
Honolulu $\i\VAureola umana.

L’A. stabilisce che I'aureola non 6 certo una scoperta moderna, ma conosciuta 
da tutta I'anlichita. Nci primi tempi del Cristianesimo fu il simbolo della gloria. 
Kssa risplendette snl capo degli Dei, poi su quello della Vergine, di Gesh e dei 
Santi. In questi ullimi tempi il dott. Baraduc l'ha lotografata, ed essa ha preso 
posto fra le realta incontrastate. Essa 6 formata di zoneodi strati successivi. Dap- 
prima vicino alia pelle si riscontra una specie di nebbia piuttosto densa e che pre- 
seota delle figure gcometriche infinitesimali, poi vengono una corrente magnetica 
e unemanazione calorica, e infine un effluvio elettrico. Le aureole sono pih o 
meno elevate: per poterle osservare occorre una vista capace di ingrandire gli 
oggetti astrali, di percepire le proporzioni microscopiche L'aureola uinana infe- 
riore e di una larghezza variabilissima e si colora secondo i casi piu o meno in- 
tensamente. La musica, per esempio, influisce su questa colorazione. Le figure geo- 
metriche appaiono a correnti o a onde  ̂su questa fascia multicolore e vi assumono 
forme iufinitamente diverse.

La malattia modifica egualmente l'aspetto dell'aureola e la sostanza indicata 
per ottenere la guarigione, sar& quella le cui figure geometriche e i cui colori 
avranno un maggior grado di somiglianza coll'aureola del soggetto.

L'aureola umana si compone di parecchie aureole secondarie ciascuna delle 
quali esercita una azionc spcciale. Cosi si distingue l'aureola magnetica di una 
tinta bleue che pub divenir luminosa. Essa protegge, dicono, contro l’invasione 
dei germi delle malattie. L'aureola elettrica nel suo stato normale sembra piutto
sto uniforme: nei malati invece presenta una quantity di linee piu o meno disordi- 
nate. Vengono infine le aureole psichichc, la prima delle quali presenta il piano 
sul quale e indicato il nostro stato mentale: le nostre passioni, i nostri desideri 
vi si trovano delineati. N’ella presente fuse umana questa e l'aureola pin svilup- 
pata. L'aureola psichica superiore ordinariamente 6 poco visibile. Essa appare 
come una leggerissima nube verde dai margini giallastri. Questa 6 l'aureola che 
da modo di conoscere il carattere dell’individuo. L'aureola spirituHle i  appena for
mata nella maggior parte degli uomini, ma quando esiste ci colpisce per la sua 
delicata e pura bellezza. Colla morte l'aureola.subisce .una trasformazione inline- 
diata. La materia inorganica sola produce nncora delle emanazioni; quando so- 
pravviene la decoinposizione, gli elfluvii dell'aureola si riproducono sotto nuove



condizioni. Questo b un mezzo per constatare la realtft della morte e distinguerla 
dalla catalessi.

Studiando l'aureola, aflferma l'A. si potranno meglio conoscere gli element! che 
costituiscono la natura umana e se ne comprenderh I'utilita dal punto di vista me
dico. Kivelando cifc che 6 l’indiriduo l'aureola eserciterii ana specie di protezione 
sociale, morale e fisica.

x

Le e a s e  a p lr f tlc h e  e  la  L egge . * •

Contemporaneamente all'articolo del Lombroso pubblicato snl Luce e Ombra del 
mese passato, 6 uscita nella Rivista Ultra dello scorso febbraio la prima parte di 
uno scritto sulle Case intestate dagli spiriti che il Dott. Edtnondo M. Dodsivorth 
ha avuto il non comune coraggio di presentare come tesi di laurea in legge, e che 
esamina appunto ia qaistione esscnzialinente dal punto di vista giuridico. Crediamo 
bene riportare le parole che il Dodswortli fa seguire alia numerosa serie di fatti 
ch'egli porta che provano l'indiscutibile realta dei fenomeni accennati e che ebbero 
spesso un seguito nelle aule giudiziarie.

• Da questi casi, egli scrive, e da molti altri di eguale natura che sarebbe troppo 
lungo ed inutile il riferire, vediamo come le razze irrequiete che popolano il mondo 
occulto, non s'appaghino di commuovere 1'ombra crepuscolare che prolunga nell'al 
di la le ultime zone del nostro universo, in a penetrino con irrivercnza la gravita 
delle aule tribunalizie e ne turbino le pratiche sonnolenti, portando negli archivii 
dov'6 codificata la vita normalc, l'anarchica protesta di piti scompigliate region!. 
Cosi frequent! scorrerie dell'ignoto nel cnmpo giuridico, richiedono piu sicure di- 
fese. Una pill esatta conoscenza della zona ancora indecisa di queste incursioni, 
s'impone anche al giurista e se pure si vogliono trascurare manifestazioni come 
1'ossessione, il vampirismo, ed altre che pur non isprovviste potcnzialmente d'effi- 
cacia giuridica, per esser assai pill nascoste o difficilmente credibili, non hanno 
ancora tanta virtu da vincere l'inerzia delle nostre abitudini mentali, non e pill 
tale il caso trattandosi di queste infestazioni. In esse in vero abbiamo per cosi dire 
un'edizione popolare dell'occulto. N'essun bisogno qui, di pazienti vigilie o di te- 
merarie esplorazioni per scoprirne le traccie. Esso stesso si offre con petulante 
abbondanza e scende pei nostri cammini ciarlero e piazzaiuolo; intronandoci il 
capo col fracasso delle sue gesta.

In questi casi nemmeno il giurista pub assumere quella veste di ignoranza uf- 
ficiale, cosi comoda per mettere alia porta le verita non consacrate dall'uso. Qui 
inrece il dovere di convinccrsi della realtH dei fatti e di trarne convenient norrae 
giuridiche, gli spetta oramai cosi apertamente, che egli non potrebbe sottrarsene 
senza apparire inetto all'adempimento della sun missione sociale. •
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LUCE E OMBRA, non solo accompagna con amore il rinnovamento spiri* 
tualista ebe caratterizza il momenta storico attuale ma, come organo della SocittA 
di Sludt Psithici, che procede coi severi criterl del metodo sperimentale, intende 
portare elementi nuovi di studio e stabilire su bnsi scientificbe la filosofia dcllo spirito, 

LUCE E OMBRA, pure svolgendo un proprio programma, accetta quanto di 
meglio in ordine agli studl psichici e alia loro filosofia caratterizza le diverse 
scuole, e vuol esscre campo aperto a tutte le piu elevate manifestazioni della vita 
e del pensicro.
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S O eiE TA  DI STUDl PSICHICI * MILANO

S T A T U T O
TITOLO I. — Scopo e metodo.

Aht 1. — fc costituita in Milano una SoelatA dl Studl Palehlel con intend esclusivamente 
scientific!.

A ht. 2. — Scopo della “ Socicta „ 6 lo studio dei fenomeni ancora mal noti e cbe si sogliono 
designate coi nomi di :

Trasmissione e lettura del pensiero, Telepatia, 
lptiQtismo e sonnambulismo.
Suggestions e autosuggestions,
Fhiidi e forze mal definite,
Medianita e spiritismo.

II termine “ Spiritismo „ non ha in questo caso carattere di affermazione aprioristica, ma di 
classiiicazione e di valorc convenzionale.

Aar. 3. — La “ Societa „ non puo occuparsi di studi od esperienze che non appartengano alia 
entegoria dei fenomeni sopra nominati.

Art. 4. — II metodo che s' intende seguire e quello positivista basato' sulla ricerca sperimen- 
tale. Siccome pero i fenomeni che si vogliono sludiare, non solo sconfinano il campo delle forze ii- 
siche riconosciute, ina richiedono condizioni speciali d'ambiente, si terra stretto calcolo delle esi- 
genze imposte della natura dei fenonemi stessi, onde la loro manifestazione non sin menomata o 
resa impossibile da una male intesa applicaziane di metodo.

CONSIGLIO DIRETTIVO
Presidents Onorario

Antonio Fogazzaro, Senators del Regno.
Presidente Efjettivo Viee-Prtsidentt
Achille Briosclii. Odorico Odorico, Dtp. al Portamento
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La Dtrezione risponde dell'indirizzo generate della Rivista nta lascia liberi 

e responsabili nelle loro affermazioni i sutgoli collaborator! (

L ’ lPO TESI DEL PROF. F. BO TTflZZI
SUI FENOMENI MEDIflNlCI

II libro teste pubblicato dal Prof. Filippo Bottazzi, «. P'enomeni 
Medianici »<0 6 il resoconto di otto sedute, dal 17 aprile al 5 luglio 1907 
con la Eusapia Paladino, nell’lstituto di Fisiologia sperimentale della 
University di Napoli.

Di nuovo, a dir vero, non vi e che 1’ultimo capitolo « Considera- 
zioni generali e Conclusioni », poich6 tutte le prime 223 pagine erano 
state giy, da oltre un anno, pubblicate nella « Rivista d’ltalia » ed in 
francese negli « Annales des sciences psychiques » di Parigi.

L’interesse di siffatti osperimenti £ costituito dall’importanza delle 
persone che vi assistettero, scienziati eminenti. dei quali basta accen- 
nate i nomi soltanto:

Prof. Filippo Bottazzi, Direttore dell’Istituto di I'isiologia Speri
mentale nella R. University di Napoli; >

Senatore Antonio Cardarelli, Professore ordinario di clinica'tne- 
dica nella delta University;

Dott. Gino Galeotti, Professore ordinario di patologia generale 
nella detta University; >

Dott. Tommaso De Amicis, Professore ordinario di dermatologia 
e sifilografia nella detta University;

Dott. Oscar Scarpa, libero docente di fisica e incaricato di elettro- 
chimica nella Scuola Superiore Politecnica di Napoli;

Ing. Luigi Lombardi, Professore ordinario di elettrotec.nica nella 
detta Scuola; ,

Dott. Sergio Pansini, Professore straordinario di semiotica medica 
nell’University di Napoli;

(j) Sapoii — Francesco Ferrells, ed it. — 1909.
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Ing. Emanucle Jona, Di ret to re dei servizi elettrici della Casa Pi
relli di Milano e Presidente dell’Associazione Elettrotecnica Italiana.

Intcrvennero pure, in alcune sedute, la signora Bottazzi e il com- 
pianto Avv. Nicola Minutillo, libero docente di Diritto Romano nella 
University di Napoli.

V'igilavano, lungi dalla stanza degli esperimenti, il meccanico Luigi 
Saggiomo e il Dott. Giuseppe Buglia, assistente del Prof. Bottazzi.

Come vedesi, siamo in ambiente rigorosamenle scientifico: vi 6 
mezza Facolli di Medicina del nostro glorioso Ateneo. Rare volte 
capita ad un medio, l'onore di uu circolo simigliante!

L’altro fatto degno a segnalare e costituito dall’insolita severity 
dei controlli e dai metodi di registrazione grafica sostituenti la docu- 
mentazione automatica alia semplice descrizione de’ fenomeni natural!.

Sarebbe a discutere se l'apparato degl’istrumenti e dei congegni 
che vennero adoperati, la costante preoccupazione del trucco, cornu- 
nicata anche al medio e il preconcetto di volere e dovere spiegare 
i fatti nell’orbita de’ poteri umani, costituiscano o meno una buona 
condizione di ambiente per facililare lo svolgimento di manifestazioni 
psichiclie misteriose. In un punto obbietta il Bottazzi: « Lo spiritista 
assiste con animo gia disposto ad ammirare: la sua fede piena come 
quella di ogni credente * (pag. 107). Senonchfe l’argomento potrebbe 
ritorcersi contro coloro che assistono con 1’animo g ii  disposto ad 
escludere la possibility della sopravvivenza; il quale apriorismo finisce 
col costituire il domma positivistico, parallelo nella sua intransigenza 
al domma teologale.

Prima, dunque, di riferire a quali disperati tentativi di spiegazione 
sieno i positivisti costretti a ricorrere, sara opportuno accennare a 
qualcuno dei fenomeni piu rimarchevoli, trascrivendoli a parola dal 
resoconto.

*4- *

11 Bottazzi nei primi quattro capitoli discorre della reality dei 
fenomeni, del luogo ove furono fatti gli esperimenti, delle disposizioni 
sperimcntali,-del tavolino e del gabinetto medianico, tutt’un insieme 
di preziose constatazioni jcomprovanti la serieta delle sue ricerche e



l'indiscutibilita del controllo. Non 6 possibile riassumere queste prime 
50 pagine, anche perchfc trattasi di particolari specialissimi di natura 
scientifica e descrizione d’istrumenti che un illustre fisiologo ha 
creduto di adottare per meglio sincerarsi della veritk dei fatti.

Bene egli ha oprato e gli spiritisti debbono essergli grati, apprez- 
zando viemmeglio la sua confessione di pag. 6:

< Percib mi limiterb a dire che le ulteriori osservazioni latte hanno confermato 
in me la convinzione formatami circa la reality dei fenomeni medianici >.

Vediamo, dunque, alcuni dei fenomeni piu rimarchevoli che il Bot- 
t.izzi ha visti e descritti.
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Bisogna riconoscere anzitutto nell’Autore una grande sincerity, 
giacchfe egli non si limita a riferire il fenomeno puro e semplice, ma 
ci comunica le sue genuine impressioni e talvolta le sue sensazioni: 
cib che oltrepassa indubbiamente il programma della regisirazione' 
grafica automatica. Noi ci acccrgiamo che il Bottazzi non si fe trovaio 
soltanto al cospetto di fatti che non sapeva spiegare (.... e ve ne sono 
tanti che gli scienziati non arrivano a spiegare!) ma di fatti che lo 
perturbavano. (Perchb, si potrebbe dimandare, se si tratta di fenomeni 
meramente biologici?). Udite: a pag. 42 egli scrive:

Dopo nvere assistito a una seduta con la Paladino, la notte non si dorme; e, 
se si dorme, si sogna s) vivamente, che tuita la succcssionc dei fenomeni osservati 
torna a sorgerti nella mente con precisione quasi cinematografica. Anzi, in questo 
sonniveglia, i ricordi si stratificano, si ricompongono, si riordinano; e io ho pro- 
vato, di poi, che la penna e tarda a seguire il corso del pensiero, si tenace e la 
memoria delle sensazioni provate.

Le condizioni di un circolo cosi severo non potevano facilitare la 
baona riuscita dei fenomeni. Lo dichiara PA. a pag. 51:

Eusapia fa sforzi penosi, si agita sulla sedia, di tanto in tanto dice che l’am- 
biente 6 poco favorevole, che sente qualche cosa di duro nell'ambiente medianico. 
E forse non ha torto. Raramente si trovarono adunati attorno a lei spiriti cosi 
spregiudicati, menti cosi rigide e attente, persone piu serenamente disposte a giu- 
dicare, per quanto & umanamente possibile, della realty o dell' illusione dei feno
meni aspettati, e pronti a dire con equanimity: sono fenomeni naturali, ovvero: 
sono inganni e illusion! dei sensi!



Date questc condizioni, i risultati della prima seduta lurono pove- 
rissimi e il Bottazzi ha un’osservazione preziosa per noi spiritisti 
che ci disinteressiamo troppo spesso della coesione del circolo:

P. singoiare quesio bisogno di accordo, di sintonia, di oraogeneitft fra tutti i 
presenii a una seduta medianica, perche i fenomeni si manifestino, bisogno da 
tntti affermato, ma non perciO meno misterioso e inesplicabile (pag. 36).

Sfoglio fugacemente e alia rinfusa dal resoconto. Siamo alia seconda 
seduta. L’ambicnie d diventato pitt omogeneo ed una corrente di mag- 
giore simpatia si i: stabilita tra la media e gli sperimentatori.

Due voile vedemmo I'apparizione di una qualche cosa di verosimigliante a 
una testa dal prnfilo sufticientemente disccrnibile sulla parete illuminata dalla fioe.t 
luce rossa della Iampada n. 3. Si sporse lentamente da dietro il lembo esterno della 
tenda di sinistra, in alto, quasi presso I'estremita sttperiore di essa; stette due o 
tre secondi e poi si ritrasse rapidissimainente. Parve uno che lacesse capolino e 
che, alle nostre esclantazioni di meraviglia, come spaventato, si ritraesse. Tuns' 
videro I’apparizione: io ne provai un tremito per tutto il corpo! tpag. 66).

I picchi (sul tavolo) sono variabilissimi d’intensita, da quelli cost deboli che sr 
odono solo prestandovi attenzione, it quelli che sembruno battuti da un pugno po- 
deroso; sono perb colpi sempre piit secc/ti di quelli che possa dare un dito della 
uoslra niaiio o il pugno chiuso (pag. 77).

La signora Bottazzi vide quasi a contatto della sua guancia destra, mentre 
aveva in cnstodia la mono sinistra della Paladino, una mano nera con un 
pezzo d’avambraccio, e ne fit tanto vivantente inipressionata, da dover abbando- 
nare il posto dove si trovava (pag. 79). Piit volte la tenda le si buttb addosso, av- 
volgendola tuna, come abbracciandola; incessantemente fu toccata, brancicata 
(ella dice che provava la sensazione come d’un gatto che si arrampicasse pel brac- 
cio dcstro fin sulla spalla), baltuta sulla spalla come da una paltna di mano aperta 
— e tutti udiinmo nettamente i colpi (pag. 80).

II Prof. Bottazzi descrive piti appresso, con mirabile precisione, i 
toccamenti della mano materializzata:

Quando la tenda avanza verso la mano protesa per esser toccata, chi ha lo 
sguardo in direzione tangenziale alia protusione della tenda, vede distintamenle 
che questa non 6 gonfiata, come quando il soffio di vento spira dal gabinetto, ma 
mostra il rilievo irregolare di dita tese d’una mano che, dall'interno del gabinetto- 
spinga fuori e faccia avanzare la tenda; e son poi queste dita che afferrano la 
mano esterna; e quando la nostra mano 6 cosi afferrata, sempliceniente per un 
istante tenula o anche tirata verso il gabiDetto, proviamo la sensazione del con
tatto d'.una mano reale, ossuta, ncrboruta, per lo piu ne calda ne fredda, ma 
talvolta calda; d'una mano insomnia in carne, in ossa e sangue. Di chi e quella 
mano che per lo piu s'incontra a oltre mezzo metro sul capo della Paladino, 
e mentre le. mani visibili di questa sono rigorosamente custodite dai due piu vi- 
cini? (pag. 84).
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II mandolino tenuto per il tnanico come da una mntio avvoHa d.illa tenda, pas- 
sando fra il capo della Paladino e quello del prol. de Amicis, viene sul lavoliuo; 
dove sotto i nostri occhi attenti, si svolge un fenoineno ineraviglioso. Le mani di 
Eusapia, custodite da quelle di De Amicis e di Galeotti, non erano nemmeno po- 
sate sul tavolino, ina sulle cosce di lei, dove eseguivano, a testimonianza dei due, 
incessati movimenti irregolari. ,Ebbene, simultaneamente, sul (avolino dove era 
stato portato, il mandolino era incessantemente spostato, mosso, strimpellato... La 
luce era tanto forte da poter noi tutti vedere distintamente che nessuna mano toe- 
cava to strumento ; chi dunque lo scuoteva, ne metteva in vibrazione le corde, lo 
trascinava sul tavolino, ripeto, sotto gli occhi di tutti noi? (pag. 92).

Nella quarta seduta si ha la manifestazione di luci, cosl descritta:
Espriinendo la sensazione visiva da me provata, e che del resto s'accorda 

con quella de’ miei compagni, debbo dire che sembrano fiammelle somiglianti, per 
le dimensioni, a quelle di una candela, tna piu brevi e non di luce ginlla, ma 
piuttosto violetta, piu luminose net centro, slumate alia periferia, le quali, pare, 
si sprigionino dal capo del medium e poi si elevano con un inoto lento e ondula- 
torio, dileguandosi nello spazio (pag. 116).

In quella seduta, che fu la quarta, riferisce il Bottazzi che le ap- 
pnrizioni furono numerose e molteplici:

Strane, in verity, sono queste apparizioni di dita e di mani e di pugni e di 
braccia e di teste, ora bianche, o meglio del color naturale della pelle nostra ma 
un po' diafane, tranlucide, or nere, del color della tenda I Strane, perche rara- 
mente esse appariscono per fare, o per accennare; generalmente esse appariscono, 
si direbbe al solo fine di farsi vedere, stanuo immobili qualche secondo, toccando 
o non toccando i presenti e poi si dileguano (pag. 117).

Assai caratteristico l’episodio dello stetoscopio e delle lenti del 
Prof. Cardarelli, avvenuto nella quarta seduta. Per opera degli invi- 
sibili gli vien tolto dalla tasca lo stetoscopio, senza ch’egli avverta 
alcun toccamento. Lo stetoscopio, privo del padiglione, va contro le 
sue labbra e batte a’ suoi denti. Racconta lo stesso Cardarelli:

Fra i tanti toccamenti e baci cheebbi, una volta, nell’esser fregato fortemente 
sulla fronte, mi cadde il pince-nez ch’io porto senza laccio, sulle ginocchia e cre- 
detti fosse andato per terra. Subito lo richiesi a John ; poco dopo avvertii distin- 
tamentc un dclicatissimo toccamento suite mie cosce, come d'una mano che cer- 
casse qualche cosa e immediatamente Ie lenti mi furono rimesse sul naso con un 
movimenio preciso. E inutile dire, che durante questi atti, io tenevo il controllo 
pih esatto.

Segue una dichiarazione del Bottazzi:
Si pensi che il montare e smontare uno stetoscopio e il rimettere un paio di 

lenti sul naso sono due operazioni che diflicilmente possono esser fatte con una 
mano sola. Per lo meno il medico che eseguisce la prima piu volte al giorno, la



— 210 -

eseguisce sempre con due mani. E avrebbe potato eseguirle con una inano sola la 
Paladino?... (pag. 123).

Nella quinta seduta:
Eravamo in due ad aver lo sguardo fisso sul mandolino, Scarpa ed io, e pos- 

siamo con certezza afferinare che lo strumento, bene illuminato dalla lampada so- 
prastanle, non era toccato dalle mani visibili di Eusapia, che anzi ne erano di
stant! almeno 50 centimetri, ma si moveva da se, come se esso per incanto fosse 
stato fornito di organi motori; e pareva a vederlo la carcassa di un rettile mo- 
struoso in cui fosse tornata la vita. Non si pub descrivere I'impressione che si 
prova net vedcre un oggetto inanimato muoversi, e non per un istante solo, ma 
per parecchi minuti di continuo; muoversi sctiza che alcuno lo tocchi, roentre 
tutto 6 silenzio intorno, fra gli oggetti immobili, sotto I'azione di una forza mi- 
steriosa (pag. 137).

Nella stessa seduta, ricca di fenomeni, di toccamenti, baci e mate- 
rializzazioni, sono rimarchevoli, fra i tanti, i seguenti fatti. Per insi- 
stenza del medium, monta sul tavolino l’ing. Jona die pesa 78 chilo- 
grammi e la sua testa, dall’alto, £ toccata e una mano gli accarezza 
la barba. e poi il tavolino, con Jona sopra ,£  sollevato di qualche cen- 
timetro dalla terra. Cardarelli sente sulla fronte il contatto dei capelli 
di una testa materializzata. Dice Bottazzi, e ci6 e assai importante:

Forse Eusapia, con I 'ultra sua testa, come priina con \'ultra sua mano acca- 
rezzava Jona, toccava la testa del proi. Cardarelli, in guisa da fargli scntire il 
contatto dei capelli. La testa medianica, perb, non si vedeva; essa era, come prima 
la mano, dietro la tenda, sulla quale noi vedevamo nettissimamente solo il ri- 
lievo (pag. 164).

Nella settima seduta si ottengono fenomeni importantissimi. Un 
vaso con un mazzo di liori si muove dal gabinetto e. attraverso la 
tenda, si presenta sul capo di Eusapia. Bottazzi lo pone in mezzo al 
tavolo e una mano invisibile afferra il mazzo e lo butta con atto di 
scherno contro la iaccia di uno degli astanti, portando via il bicchiere 
con l’acqua-

Ora incomincia la scena delle rose, e I'attore 6 sempre la mano misteriosa 
coperta dalla tenda. Offre una rosa alia signora B. mettendogliela sotto il naso.... 
(pag. 198).

Poi e descritto come John, con pensiero gentile pone una rosa fra 
i capelli della medesima signora B. ed, a richiesta, ne offra ad altri 
degli astanti. Notevole una circostanza: vi erano rose sul tavolo e per 
terra e la mano invisibile preferisce raccogliere quelle sparse per term!

Si ebbero anchc due apparizioni di volti umani, non neri, ma di color naturale,
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0 meglio di color naturale, ma assai pallido, e quasi diitfani, ma bene illuminati. 
Tutte e due le volte 1'apparizione fu preannunziata da Eusapia. La prima volta 
una testa apparve al di sopra della sua; ma io non la vidi; e riferisco cio per 
quanto mi dissero gli altri presenti. Si domando: chi e? Ed Eusapia risposc con 
un fil di voce: C'6 Peppino! La seconda volta, Eusapia appoggio la sua fronte alia 
mia, e subito dopo disse: Guardate! Indagammo con lo sguardo, e fu vista da 
dietro al lembo esterno della tenda di sinistra, sporgersi una testa umana pallidis- 
sima, ma chiaramente illuminata.... fpag. 207).

«
•  *

NeU’uItimo capitolo: « Constderazioni generali e conclusioni *, il 
Bottazzi tenta, in modo assai sommario, una spiegazione dei fenomeni.

Anzitutto b degno di nota com’egli — positivista — insorga contro
1 denegatori della reality delle manifestazioni, escludendo ogni sospetto 
di frodi e di trucchi:

Costoro, egli dice, rivolgendosi agli avversarii dei iatti, non fanno die ript- 
tere: Tutto e frode e ciurmeria. Ma, invitati a dire coine, per quali ragioni sono 
venuti a tale conclusione; a diredi quali mezzi si sono serviti per scoprirc la frode, 
o come fa il medium a ciurmare, ecco che non sanno piu andare avanti e vi sen- 
tite ripetere le solite sciocchezze.... Queste son cose che si potevano dirsi trenia, 
venti anni or sono, non ora che le osservazioni sui fenomeni medianici si sonb 
tanto moltiplicate e raffinate (pag. 235).

Quanto alia spiegazione, egli mette a fronte le due precipue ipo- 
tesi: la biologica e la spiritica genuina. Questa non b esclusa a priori 
dal Bottazzi che osserva:

Tuttavia I’ipotesi spiritica non pub essere in modo assoluto respinta e dicbia- 
rata assurda, finchb non sia direttamente e sicuramente dimostrato che i fenomeni 
medianici sono prodotti con un meccanismo diverso ben determinato.

La dipendenza dei fenomeni dalPorganismo fisiologico e psichico 
del medium, cui egli b indotto da un certo sincronismo dei cennati 
fenomeni medianici di ordine motorio, coi movimenti appena percet- 
tibili dei muscoli delle sue braccia, delle sue gambe, delle spalle, del 
collo e di tutta la persona, gli suggerisce il tentativo della spiegazione 
in base all'ipotesi degli arti addizionali del medio.

I fenomeni medianici sono fenomeni di ordine biologico dipendenti dall' orga- 
nismo del medium. E, se tali sono, essi avvengono come se fossero ope rati da 
prolungamento degli arti naturali o da arti addizionali che germinano fuori dal 
corpo del medium e in esso rientrino e si risolvano, dopo un tempo variabile, du
rante il quale si rivelano per le sensazioni che in noi provocano, come arti in 
nulla di essentiale differenti da quelli naturali.



Quest’imprcssione, elevata di poi a ipotesi scientifica, egli 1’ebbe sin 
dalle prime sedute ed era litubante ad anunetterla. Si domandava, 
perplesso, di chi fosse quella mano che appariva oltre mezzo metro 
sopra il capo dcll'Eusapia, ed obbiettava:

E' la mano di un arto mostruosaim'iite lungo che germina luori del corpo del 
medium, e poi si dilcgtia, per tornare a materializzarsi ? E' quulche cosa di ana- 
logo a imo pseudopodio di etmeba che vien messo fuori dal corpo di questa e poi 
ritratto, per poi tornare a prolrudere in altro punio? Mislero! (pag. 84).

__ Mistero! E questa, dunque, l’ullima parola di un fisiologo emi-
nente, anzi di un’ accolta di scicnziati, i quali non riescono a spogliarsi 
del preconcetto di voler spiegare i latti solo e sempre nell'orbita dei 
poteri umani. Ed a che sono servile quelle macchine. quegli istrumenti 
e quei congegni per la registrazione grafica automatica, quelle parti- 
colareggiate analisi Jell'urina dell’Etisapia prima e dopo della seduta 
e perlino l’esame microscopico del scdimcnto?.. L’« Arto soprannume- 
rario » e qualche cosa che slugye e sorpassa queste analisi, che scorn- 
bussola le loro indagini e che essi spiegano col non spiegare.... e quel 
che e peggio che non spiega nulla; poich£ Bottazzi, stando al suo 
istesso rcsoconto, non ha constatato esclusivamentc fenomeni di ordine 
motorio sincroni ai movimenti imperceitibili muscolari delle braccia 
del medio; ne ha visto soltanto arti (secondo il significato grammati- 
cale della parola), ma hit visto qualche altra cosa...!

** #
II suo studio, come £ facile rilevare, 6 circoscritto ad una serie di 

fenomeni otteiuui con la sola Paladino, poleniissima media a elfetti fisici.
Riescirebbe agevole dimostrare l’insufficienza dell’ipotesi biologica 

di fronte ai fenomeni di ordine intcllettuale, nei quali la escogitazione 
degli arti soprannumerarii £ inutile e bisogna invece ricorrere ad 
altre s.piegazioni come quella dell'Incosciente del Medio, ancora estrema 
dei positivisti. La quale pretesa spiegazione vacilla al cospetto della 
frequente realia di un quid  che si manil'esta in mezzo a noi con una 
ideazione ed una volizione autonoma, che pensa separatamente e dif- 
ferentemente dal medio e dice, sa e fa delle cose che n& il medio, nt 
i presenti possono dire, sapere e fare, ft qui — e non di fronte ai 
picclii, ai to. camenti, ai latti telecinotici ed altri di mero ordine mec-



Tasto elettrico a molla prima litlia seduta.

Dopo la seduta. <»)

(!) Per deform are in ta l guisa  il tasto  ele ttrico  bisngna prim a sjw stare la tcra lm ente  il hot to n e , 
e pot prem ere fortem ente sul m edvsim o; allora  qiiesto, non ineouiran<lo*piu nell’ahbattersi il hot* 
tone so ttostantc  pretne a  vuoto e la molla sccowlo lo sfurzo th e  si fa. «leve p iegarsi come si vetle 
nella figura. O ra fc im possib le  spostarc latcralm ente la molla senza tener ferma la base del tasto  
con I’a ltra  mano perche la molla fc saldam eute post a  in uua dclle colouiiiue scrrabli dal pezzo $«»- 
p rastan tc  invitato  su ll'assc de lla  colonnina.

(B o tta z z i - Feuomeni m cdianici pag. t2?\.





canico — che si affaccia l’ipoiesi spirilica, quell’ipotesi che il Bottazzi, 
con coraggiosa sincerity, accantona, ma non respinge. ft a proposito 
di siffatte manifestazioni che il grande William Crookes fu costretto 
a dichiarare:

Ho avvertito circostanze da cui sembra si possa indnrre con sicurezza I'azione 
di un'intelligenza al di luori, che non e di nessun essere umano presente.

Disgraziatamente questa lacuna si ravvisa non solo nel Prof. Bot
tazzi, ma in genere in tutti gli scienziati che diconsi positivisti — il 
Morselli alia tesla. — Tutti circoscrivono le loro indagini ai fcnomeni 
fisici e, per di piii, tutti partono e si termano alle esperienze con la 
sola Paladino. Essi avrebbero il dovere di studiare anche i fenomenl 
intellettuali. degni della loro considerazione; tanto piu adesso che, 
dopo aver guardata una prima serie di manifestazioni, hanno dovuto 
accettarne la realitk. Tutto laseia sospettaie che cssi vogliano asser- 
vire i fatti ai loro preconcetti materialisiici e, finchp di tale precon* 
cetto non arriveranno a dislarsi, non avranno diritto a respingere 
I’accusa di dommatismo. La piu alia afifermazione di libertk di pensiero 
fu quella di Cesare Lombroso quando si proclamb « schiavodei fatti *. 
Ed 6 sotto I’egida di questa afifermazione che si orienta il Ntrovo Idea- 
lismo in tutti i campi dell’attivitk e del pensiero moderno: da Lom
broso che si emaneipa dai canoni del vecchio materialismo, all’abate 
Loisy che si emaneipa dall’iminobilitk del domma religioso! I positi
visti che si professano liberi pensatori, di libero hanno tutto.... meno

t

che il pensiero! , ,
Ma questo tema mi porterebbe assai lontano. Ritorniamp, dunque, 

all’arto soprannumerario .. , .
Limitandomi al resoconto delle otto sedute fatte nell’Istituto di 

fisiologia, mi permetto rivolgere all’illustre Prof. Bottazzi, dei semplici 
dubbii. — £  possibile che tutti i fenomeni da lui descritti, possano 
spiegarsi con 1’ipotesi degli arti addizionali? Vada pei picchi, pei toe- 
camenti, per gli spostamenti di mobili.... Senonche a questo.., punto 
sono astretto aprire una parentesi. t.

Bottazzi 6 stato indotto a siffatte ipotesi dal sincronisrao dei feno- 
nieni medianici di ordine motorio coi movimenti appena percettibili di 
« tutta la persona del medip » — son sue parole. Indipendentemente dal
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(atto che egli dichiara soffermarsi ai soli fenomcni di ordine motorio(una 
classe circoscritta, ciofc, della fenomenologia medianicaj sta quesio: 
ehe molii anni prima. eminenti scienziati, fra i quali il Colonnello Al
berto l)e Rochas, assodando l’esteriorizzazione.della sensibilita e della 
motricita, erano arrivati alia reality del corpo astrate.

11 De Rochas, nella lettura del 18 novembre 1*104 all*«Accademia 
Delfinale », riassumeva, con mirabile semplicita, la portata delle sue 
csperienze:

L'esteriorizzazione della sensibilita consiste c-sscnzialmente in cid; alcune per- 
sone possono entrare mediante manovre magnetiche, in uno stato in cui possono 
percepire le Hziuni nieccaniche latte a qualclie distanza del loro corpo, e il fatto 
succede come se queste persone emettcssero delle radiazioni funzionanti all’esterno 
nel modo con cui i nervi sensibili funzionano internamente. Queste radiazioni 
lianno la propriety di condensarsi in alcune sostanze che diventano esse stesse 
radianti, di modo die, esercitando delle azioni nieccaniche nella loro sfera di nt- 
tivita, queste azioni si possono trasmellere lino alia persona sensitiva, quando la 
distanza non sin troppo grande. - * Esteriorizzazione della motricitii. Alcuni soggetti, 
inollo rari pero, giungono a niuorere senza contatto, degli oggetti sufficientetnente 
vicini, con tin semplice slorzo della loro volonta. Le esperienze fatte specialmente 
con Daniele Dunglas Home ed Eusapia Paladino non possono lasciare alcun dub- 
bio, tratlandosi di un fenomeno visibile da tutti gli spettatori, non di una impres- 
sione provata dal solo soggetto, come nell'esteriorizzazione della sensibilita.

FinchG i raovimenti si otlenevano solo col contatto, si aveva il diritto di cer- 
care la spiegazione nella teoria degli impulsi incoscienti, nia questa, non potendo 
ora piu bastare, si suppone che la lorza nervosa emani dal soggetto, saturi gli 
oggetti esterni e tie farcin delle membra momettlattee, degli esseri animati da 
una vita transiloria ubbidiente a degli impulsi che possono derivare sia dallo spi- 
rito del soggetto, sia dalla collettivitU degli spettatori, sia da agenti invisibili.

Non mi spiego come il Bottazzi, escogitando l’ipotesi degli arti 
soprannumerarii, non abbia scorto che la tnedesima era assorbita e 
compresa in quella piit vasta e razionale della esteriorizzazione della 
motricita, studiata, oltre che dal De Rochas, da altri illustri scienziati, 
quali i dottori Luys e Paolo Joire. La sola produzione di un arto resta 
incomprensibile; laddove la teorica del doppio Huidico dell’intero corpo 
materiale spiega i fenomeni piu complessi.

L'esteriorizzazione della sensibility e della motricity ci porta alia 
esistenza del corpo astrale e quindi alia legittima illazione della per- 
fetta indipendenza dell’Anima dal corpo.

Carlo Du Prel, nel suo aureo libro « La Morte, il Di IJt, la Vita nel 
Di La • esplica la portata di sifTatle esperienze:
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Esse ban no dimostrato che la nostra sensibility non aderisce esclusivamente 
ai nostri organi corporali, ma al contrario, 6 concentrata nell' od di cui il nostro 
corpo 6 imbevuto: qttesto od pu6 essere esteriorizzato da un vivente che, come 
l'esperienza ci prova, conserva la sua primitiva sensibility. Noi abbiamo, dunque, 
il diritto di ammettere che l'esteriorizzazione del principio vitale ha luogo egual- 
mente dopo l'anestesia della morte. Noi possiamo supporre che alia morte, l'uomo 
odico si distacchi definitivamente dal suo inviluppo. Avremo cosl fatto di giy uo 
gran passo verso l'immortality e trovalo un veicolo indipendente dal corpo, una 
coscienza indipendente dagli organi fisici.

Cliiudo la parentesi e riiorno, cosi, al libro del Bottazzi. Dicevo 
<lunque che la sua ipotesi potrebbe spiegare i lenomeni motorii, cib 
che, d’altronde, era stato gih assai prima ed ampiamente esplicato con 
le esperienze del Del Rochas.

Ma questi arti soprannumerarii che egli qualifica in nulla  diffe
rent i  da i naturali, avrebbero, per esempio, attitudini visive su i ge
neris se arrivano, aU’oscuro, a smontare e rimontare lo stetoscopio 
•ed a rimettere il pince-nes sul naso del Senatore Cardarelli; debbono 
essere in certi momenti impalpabili in maniera da frugare nelle tasche 
senza che il frugato se ne accorga!

— E quali rapporti poi possono avere questi arti con le apparizioni 
di luci e di fiammelle?

— E, se ring. Jona, che pesa 78 chili, riesce a montare su di un 
tnvolino cosi fragile e, per di pill, b sollevalo con tutio il tavolino, 
<juale sarebbe stata la mansione dell’arto che, in quel momento, agiva 
■di sopra la tenda?

Ma cib che b addirittura inconcepibile b cotne con siffatta ipotesi 
possa spiegarsi l’apparizione di teste umane.... di teste maschili che il 
Bottazzi descrive in maniera cosi impressionante!

Nelle sedute dell’Istituto di Fisiologia, queste teste non fecero che 
mostrarsi; ma che direbbe il Prof, feottazzi sentendole parlare e, per 
di pib, una lingua ignota al medio? Piu volte ho assistito a queste 
manifestazioni foniche dirette. In recentissime sedute che tenni nello 
scorso ottobre con la stessa Eusapia, una testa materializzata di sotto 
la tenda parlava in Inglese con una delle spettatrici, M.ne Costanza 
Hutton. Assistevano anche la figliuola di quest’ultima, il Barone Giu
seppe Calcagno e il Dott. Manfredi Calenda.

Bottazzi vuole accantonata l'ipotesi spiritica lino a quando non sia



sicuramente dimostrata l’attendibilita della biologica; ma non si nc- 
corge che la pr.ima b pib semplice della seconda? — Non si accorge 
che, con gli arti soprannumerarii — ipotesi che fa il paio con quella 
deU'Incosciente (con la quale altri positivisti vorrebbero spiegare anche 
i fenoineni intellettuali) precipitiamo in pieno sovrannaturale?

L’ipotesi spiritica pub accantonarsi in tutti quei fatti che nell’or- 
dine lisico sieno spiegabili con la possibilita dello sdoppiamento par- 
zialc o totale del medio e nell’ordine intellettuale con la possibilita 
delle manifestazioni dell’Incosciente; ma diventa uecessaria quando 
i fenomeni ollrepassino i poteri umani. Nell’ordine lisico cib si veri- 
fica nel caso di fantasmi che agiscano insieme e .differenlemente gli 
uni dagli altri, o di fenomeni in gene re che abbiano luogo simultanea- 
mente e in varie direzioni; nei fenomeni attestanti un'azione extreme* 
dianica, quali gli apporti; nella visione simultanea del doppio del 
medio e di altre forme viventi. Nei fenomeni intellettuali, di fronte ad. 
un quid  che sappia o dica delle cose che nb il medio, nb i presenti 
possano sapere e dire, come il parlare lingue ignote o riferire ed atte- 
stare fatti ed eventi da tutti ignorati.

I positivisti guardano la fenomenologia sotto un solo aspetto e la 
loro divergenza con noi si riduce ad un’incompleta visione dei fatti.

Dato loro atto delle constatazioni cui sono pervenuti — aecettanda 
ora dei fenomeni che prim a  negavano (e li negavano per non averli 
osservati) — possiamo con sicurezza affermare che essi non sieno- 
contro di noi, ma, semplicemente, non ancora con noi.

F. Z ingaropoli.
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La « V w  d« !■ V erd ad  » p a r  l« v l t t lm a  d e l t« r r« m o to .

L’avv. Zingaropoli ci avverte di avere disimpegnato l’onorevole incarico di distri* 
buire la somma inviataci dalla V ot d t  la V trdad  come frutto della sottoscrizione fra 
gli spiritist! spagnoli, promettendoci per il prossimo fascicolo la relazione del suo 
operato.
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PRG BABILISSIM A CAUSA FISICA 

della necessity dell* oscura nelle sedute medianiche

Sul soggetto espresso da questo titolo, mol to raramente fu scritto 
in senso tutto scientifico; e<l anche nei migliori libri italiani suU’odierno 
Spiritisino non vi k parola circa la causa del bisogno d’oscuritfc nelle 
sedute medianiche. Ma a chi non fe ancora convinto della reale esi- 
stenza dei fenomeni, nulla suscita pih sospelto che la frcquente oscu- 
rita nelle sedute ov’essi avvengono; laonde fassi evidente la necessity 
di dare all’incredulo una ragione prettamente scientilica del bisogno 
dell'assenza di luce nel luogo in cui si vuole ottenere un’intensa pro- 
duzione dei fenomeni della medianiUl.

Per fare esperimenti di fotografia — scrisse il Du Prel -  bisogna 
rassegnarsi all’oscuril&; e questa ragione diede quel filosofo per mo- 
strare come altresl alia produzione dei fenomeni medianici sia neces- 
saria la condizione dell’oscuritk (D.r Carl Du Prel, Die stOrende Wir- 
ku n g  des Lichtes bei mystischeti Vorgitngen, nello Sphinx; Febb. 1888). 
Ma, come ognuno vede, neppure in questa sensatissima spiegazione 
scientifica esiste una parola intorno al modo prcciso in cui la luce 
sarebbe di ostacolo o d’impedimento alia produzione dei fatti media
nici. E la spiegazione che ne di& in Luce e Ombra l’Hues (fascic. di 
Giugno 1902, pagg. 247-51), fondandosi sull’oscurit& che regnerebbe 
in quegli spaz! interplanetary nei quali spazierebbero gli spiriti, e pei 
quali quella oscuriti sarebbe la luce normale per loro — tale spiega
zione potr& forse sembrare alquanto strana ad alcuni, ma sarebbe 
certo attendibile se vero non tosse che gli spiriti vivono ed agiscono 
altresi negli spazl variamente Illuminati.
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Sul Vessillo Spiritisla  (Genn. 1901. pag. 5), io credo di aver scritto 
sul soggetto in senso unicamente scientiflco, in un articolo nel quale 
descrissi il modo in cui avvengono Ie slereosi pneumatiche. Secondo 
Cartesio, la luce non fe che etere in vibrazione dai corpi luminosi; 
secondo Newton, enianazione in tutte le direzioni di sostanza impon- 
derabile dai corpi in ignizione. La pritna ipotesi fe resa sommamente 
probabile dal principio del gesuita bolognese Grimaldi, ciofe che, in  
alcune congiuutnre, luce aggiunta a luce fa  tenebre: e da tutti i fe- 
nomeni d’interferenze luminose dimostrati dagli spccchi di Fresnel.
Infatti, se la luce consiste in vibrazioni di etere, facilmente si capisce
come, in alcuni casi, altre vibrazioni eteree (ciofe altra luce) incontrando
le prime, possano le une e le altre rimanere distrutte o neutralizzate,
e in tal modo generate l’oscurita; ed altre volte, le une e le altre
incontrandosi sotto angoli diversi, possano dar luogo alle piti varie
interferenze; ma come possa generar 1’oscurita. un fluido essenzial-
mente luminoso se aggiunto ad altro fluido parimenti luminoso, fe cib
che non si pub concepire; laonde l’ipotesi di Newton fe stata respinta
dai fisici, ed accolta quella di Cartesio. Se dunque fe ancora un’ipotesi
della fisica 1'essenza della luce (non riuscendo essa a smentire la sen-
tenza di Galileo Galilei: « £  vana fatica ed impossible impresa il ten-
tare le essenze ») fe almeno molto probabile, e fino ad un certo punto
provato, che essa sia uno special modo vibratorio dell’etere. Ora, con-
siderando che la luce pill lenta nelle sue ondulazioni (qual'fe la rossa)
fe prodotta, secondo riferisce Flammarion (Astronomia popolare, p. 273
dell’ediz. Son/., 1887) da circa 280 mila miliardi di vibrazioni al minuto
secondo, diviene ben logica e razionale la pretesa che le vibrazioni
della luce intensa impediscano le prime piti tenui agglomerazioni flui-
diche che lo spirito cerchi in sfe produrre colla sostanza eterica del
medio O'. Se questa fe invisibile e sottile come la stessa sostanza
dell’etere cosmico, non avrft vibrazioni piti rapide e potenti che quelle *
della luce, ciofe dell’etere cosmico stcsso; laonde invano lo spirito

(i) tn altro articolo — non ancora pnbblicato mentre scrivo questo sull'oscurith nelle sedute 
lo dimoatro, lino alia massitna evidenza, clie non h il corpo astrale del medio che v* a roaieriaJii- 
rare lo spirito, ma slbbene il corpo etcrico, cioe 11 corpo fisico del medio in forma fluidica o di 
forza vitale.



raddoppieri di energia organizzante per rilencre i fluidi mcdianici 
sul canovaccio (mi si passi la parola) delle sue forme invisibili, ma 
sostanziali; invano rendera sempre piii rapide le vibrazioni della sua 
volontA in atto, se le ondulazioni della luce saranno piii rapide delle 
sue, come ben possono esser quelle del piu vivido lume. Cib si fa 
anche piu evidente innanzi al fatto che i fantasmi resistono stereotiz- 
zati alia luce in ragione inversa della rapidilii delle sue vibrasioni. 
Dall’esperienza risulta, infatti, che quei fantasmi che a gran pena rie- 
scono a resistere stereotizzati alia luce rossa (ciob a 8̂0 mila miliardi 
di vibrazioni al minuto secondo) non restano stereotizzati alia luce Vio
letta, perchb questa vibra assai piii rapidamente dell’altra, compiendo, 
nella stessa unitk di tempo, non meno di 740 mila miliardi di ondu
lazioni. Vero 6 che stereosi permanenti alia luce piu viva non mancano 
del tutto; ma cib $ dovuto al fatto di una medianita si potcnte, da 
dare alio spirito, in un istante solo, gran quantity di fluido eterico, 
gib forse relativamente denso, per modo che le rapidissimc vibrazioni 
della luce viva non riescano a disperdere le prime agglomerazioni 
che lo spirito va in sb componcndo; e pub anche darsi che a format e 
la prima condensazione concorrano le piii rapide vibrazioni d’una 
volontk superiore nello spirito — nulla essendo piii falso, secondo me, 
che uno spirito basso e vile riesca piii facilmcnte che gli allri a 
stereotizzarsi, come dimostrai in altro fascicolo di Luce e Ombra.

Ma la mia spiegazione della necessity dell’oscuro nel|^ sedute ha 
un’altra dimostrazione di fatto. 6  ben noto che gli sguardi degli astanti 
ostacolano sovente la produzione dei fenomeni. E perchb cib, se non 
per la ragione che la corrente centrifuga deH’alto visivo b un etere 
in vibrazione non meno che la luce della corrente centripcla, che dagli 
oggetti esterni va alia pupilla e alia retina, suscitando la piii diretta 
visione dalla foveola centralis?  Infatti, gli spiriti in seduta dissero 
talvolta: « Le vibrazioni dei vostri sguardi impediscono la produzione 
dei fenomeni».

Non so !?e possa esservi un’ipotesi piii razionale e logica di questa: 
Se la luce b vibrazione di etere. queste vibrazioni non possono non 
essere di ostacolo o d’impedimento alle eteriche agglomerazioni del 
fluido medianico, fin dall’inizio di ciascun fenomeno. Tuttavia, contro
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quests stessa doltrina, pub esser sollevata qualche giusta obiezione; e 
questa 6 che se la luce pub vincere, colle sue vibrazioni, quelle del 
corpo eterico del medio anteriormente alia organizzazione di questo 
in corpo cameo temporaneo, non dovrebbe poi riuscire a scomporre 
un corpo cameo gia formato nello spirito, giacche questo corpo, es- 
sendo solido, non pub essere scomposto da vibrazioni di sostanza sot- 
tile come 1’etere, qual’e appunto la lueejchb se pur lo potesse, e fosse 
quella delle vibrazioni luminose la vera e propria causa del bisogno 
di oscuritS nelle sedute, anche i corpi di noi incarnati non dovrebbero 
resistere alle vibrazioni della luce; e il regno animale e parte del ve- 
getale, diverrebbcro un’inipossibiliift, perchb composti di sostanza che 
non h molto piu compatta del corpo delle piu perfette stereosi pneu- 
matiche. Ma a tutti e noto die anclie quando uno spirito erasi stereo- 
tizzato completamente nell’oscuritek, fino a poter agire nel modo piii 
vario fra noi del mondo fisico, anche allora non pot£ durar materia- 
lizzato alia luce intensa.

Katie King, sccondo la testimonianza di F. Marryai, dichiarb che 
la sua dematerializzazione alia luce intensa le appariva misteriosa; 
ma che consisteva certamente in un fatto che gli sperimentatoti a lei 
presenti potevano osservare. Allora furono accese tre vividissime 
fiarmne di gasse, e immediatamente la Katie King comincib a smate- 
rializzarsi. cosil che, in poclii minuti, era divenuta un ammasso di 
sostanza vaporosa, simile a nebbia, che non tardb a disparire.

In verita, il fatto doveva apparir misterioso non agl’incarnati sol- 
tanto, ma anche alia Katie King, perch£ non direttamente su di lei 
avevano' l’azione smaterializzantc i raggi luminosi (ch^, in tal caso, 
non si spieghertbbe davvero il lenomeno distereotico) ma sul tratto 
di sostanza eterica sottilissima, affluenle dal medio al lantasma — tratto 
the corrisponde ai fluidi portati nel fcto per mezzo della placenta, e 
i- qu;Ui son' si necessart alia vita deU'embrione, che, se cessano dall’af- 
Iluire, l’aborto diventa inevitabile, come inevitabile diventa la smate- 
rializzazion'e, sc le vibrazioni della luce riescono a disturbare l’aftlusso 
eteiico dal medio al fantasma. Le vibrazioni luminose, adunque, non 
Smaterializzaho direttamente il fantasma, ma disturbano o disfanno 
quel cordoiie di sottilissima sostanza eterica che va del eontinuo ad



alimentare il fantasma: venuta meno la comunicazione della vita, la 
distereosi deve seguirne incontcstabilmente.

In una seduta medianica, in cui trovavansi due dottori in medicina, 
uno di costoro mi domandb, in modo significantissimo, perch£ la na- 
tura non gli permetteva di osservare certi fenomeni medianici alia 
luce del giorno. Ma quando diedi a lui la spiegazione secondo la teoria 
innanzi esposta, l’altro dottore soggiunse cvidentemente sorpreso: 
« Questi spiritisti ti spiegano scientilicamente cid che a noi pareva un 
mezzo per truccare! » Altri, che m’avean chiesto sospettosi il perchfe 
delle sedute aH’oscuro, furono egualmente sorpresi all’apprendere la 
stessa ragione del bisogno dell’oscuriti da me significata in questo 
articolo; e non t  poi impossible che l'illustre prof. Morselli ruonosca 
nella sua coscienza, che la spiegazione scientilica della necessity del- 
l’oscuro nelle sedute medianiche non era poi tanto lontana quanto egli 
crede scrivendo Psicologia e Spirilism o  (I, p. 256), e che la causa 
delle apparizioni alia luce era anch’essa rinvenibile, e non cosl imba- 
razzante com’ei potfe pensare (Luogo citato); laonde io credo mio 
dovere e privilegio di pregare i lettoti di Luce e Ombra di pigliar 
nota della mia spiegazione, a solo vantaggio dello SpiriUsmo scientifico, 
contro cui specialmente si accampa l’oscuritd nelle sedute, Chd se al- 
cuni sapienti sanno abbastanza delle Scienze naturali, noi dobbiamo 
dimostrare che talvolla dalla loro scienza appunto vien tratta una 
potente favilla a lumeggiare i fenomeni della medianitA.

M i n u s c u l u s .
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L* B m m m  S u p e r io r* . * I.

La nostra vita consiste in un’ unione della nostra parte visibile con un’Essenza 
Superione che noi possiamo inferire solo dal snoi effetti.

I. O. Hamann.
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UN “ IO *S P IR IT O

come sinergia psico » sociale extra » soggetti va

AHa memotta det mto M aestro. Prof. GiOVANM |
I)a NI>OLO. m otto  net terrem oto d i M essina . i

l
i

Quali che sieno le teorle sulla formazione della coscienza dell’io 
e sulla sua essenza e identity, un fatio indiscusso bisogna constatare: 
che quest’io, questa personality psicologiea corrispondente ad una 
personality fisiologica, y un suo cet to valore, esercita una certa sua 
influenza nella totality di tutti gli individui sociali. E come dall’incontro ,
di tutte queste singole influenze nasce un certo prodotto che fc per 
opera di esse ma non £ esse, cosl, nel mondo psico-sociale, si y un 
fatto complesso, multiplo che non si verificherebbe se i vari membri fos- 
sero sommati, come addettdi, mentre solo si verifica quando — come 
in realty — i component sono fa tlori. Ci vuole dunque la comunione 
di vita, di azione; lo scambio delle idee, il loro scontrarsi, il loro as- 
sociarsi: ci vuole quello stabilirsi d’una, per dir cosi, corrente elettrica 
che faccia scaturire la scintilla da’ molti poli opposti che ynno contatto 
nella grande pila che £ l’ambiente sociale.

Or bene, l'lo individuale 6 giy un quid, a s6, precedente a questa 
elaborazione che avviene per opera della society, o non 6 piuttosto, |
esso stesso, quello che t ,  solo e in quanto dai primi individuali avver- 
timenti psichici si va evolvendo una coscienza, nel complesso e nel- 
Padesione di tutti gli altri « Io » giy esistcnti?

Dunque, a rigore, quello chc noi diciamo « nostro Io » non ci ap- 
partiene, se non in quanto esso si sviluppa in un corpo che £ il nostro k
e che e dato come suo contributo c fatlore. da un organismo — parlicolar-



mente il cerebrale — che k d’una data e singola conformazione: se gli 
esempi per i fatti psicologici fossero leciti e corrispondenti, si potrebbe 
approssimativamente dire che l’lo nostro non ci appartiene, come non 
appartiene ad una banca il capitale che a risuitato, frutto di tutte le 
operazioni compiute nei mercati diversi:la sola banca non lo produr- 
rebbe: e i soli mercati, se non 4nno quel centro, non lo ammasse- 
rcbbero e come i guadagni che danno i singoli mercati o il loro com- 
plesso non li darebbe la banca, cosl la banca, per sfc stessa, da frutti 
che i mercati non darebbero. Cosl, come gli elementi psico-soeiali 
producono certi accrescimenti dell’io individuate, che questo solo non 
darebbe, cosi l’io stesso, nel cervello individuale, da certi suoi pecu- 
liari risultati, che la societa, per sfe stessa, non potrebbe dare.

Valga, in breve, questo, per fissare quale sia il valore dell’Io in
dividuale rispetto all’individuo stesso: un prodotto a un tempo sog- 
gettivo ed extra-soggettivo: per integrazione psico-sociale, sempre.

Ma a noi, per venire a una certa nostra ipotesi, interessa rilevare 
la posizione che 1’«lo » assume nella societa, indipendentemente dal- 
l’individuo cui si riferisce.

Spieghiamoci: vero 6 che se sopprimiamo tutti gli «lo » individuali 
che compongono quella certa costituzione psico-colleltiva che 6 la 
societa, anche questa resta soppressa, ma tuttavia pare che, tolti gli 
individui, cosl come sono, singolarmente dotati d’una certa intelligenza, 
d’una certa moralita, d’una certa coltura, d’una certa attivita, ecc., ecc., 
debba restare, oltre, qualcosa che, comunemente infatti, si chiama 
patrimonio sociale; chfe se non ci sono cervelli che lo posseggono 
(e ne sono surrogati i libri, le epigrafi, le scritture, i monumenti, le 
opere tutte umane), esso sparisce, ma pure esso fe piu  che la somma 
delle personalita psico-intellettive stesse.

Or bene, di Ironte a questa entita psicologica che 6 la societa, i 
varii lo che la compongono — che risentono si della singolarita per
sonate, ma piu della socialita generate — sono altrettanti punti di 
convergenza. su cui le varie energie psico-sociali s’accentrano, per 
poi a loro volta convergere in altri punti, in altrettanti « lo ». E l’lo^
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sostenuto dalla personality fisiopsicologica dell’individuo, b in quanto 
rappresenta e riassume questa convergenza di cnergie psico-sociali.

Cosl dunque l’lo personate partecipa di quell’insieme d’energie 
psichiche che forma un grande Io sociale; e ogni society ha infatti 
un cerlo suo Io caratieristico, la cui coscienza b nella massa dei 
componenti.

Una grande personality, infatti, partecipa tanto piit largamente 
del consenso sociale, quanto piu b rappresentativa dei varii « Io » sin* 
goli che compongono una society: per cui quest’« Io » personale diviene 
come un tipo, un’esponente, un’espressione della generality.

Ed y, rispetto all’entc-society, tutte le principali caratteristiche 
dell’io rispetto all’individuo,

Diventa, anzi, tanto piu rappresentativo e parte tanto integrante 
dell’« Io » sociale, come un suo aspetto, che, scomparso materialmenie 
l’individuo, il corpo della persona, rimane egualmente il valore di 
quell’« lo > come patrimonio psicologico della society.

Si vanno formando cosl altrettante « personality-spirituali » che 
rappresentano altrettanti valori che partecipano a costituire quel tale 
prodotto risultante da tutti gli individui, che b la society.

In termini poveri, la society — come valore psicologico — b uguale 
al prodotto dei valori psichici degli individui vivi piit quelli di indi
vidui morti.

Non di tuiti gli individui morti, come nemmeno di tutti gli indi
vidui vivi: di questi, s’ intende, no, in proporzione limitatissima, dei 
morti in grande proporzione.

In fatti, viva, l’attivity psicologica d’una persona pud sernpre, da 
un momento aH'altro, portare un certo contributo al patrimonio ideale 
della society, e quindi limitatissimo b il numero di quelle personality: 
psichiche di viventi che non producono nulla. Mentre, le personality, 
di individui morti che possauo continuare a persistere, come altret
tanti valori, nel patrimonio sociale sono poche rispetto al grandissimo 
numero delle personality che anno finito di sussistere come tali, col 
finire delle condizioni fisiche che le sostenevano.

Naturalmente, quali sieno i requisiti perchd certe personality per* 
sistano come entity psichiche, cio£ come * rappresentazioni ideali della..



society », non pub determinarsi, perchb bisognerebbe poter valutare 
in tutte le sue espressioni 1'«Io sociale », il che b impossibile: e dunque 
potremo avere conservate e risvegliate, a tempo opportuno, persona
lity che parrebbero di nessun valore; cosl come, dal profondo e se- 
greto lavorio delle idee, sorge, a suo tempo, quell’una che pareva di- 
menticata per sempre o che si credeva non si fosse mai avuta.

• *#
Ammessa la sussistenza rappresentativa di queste personality spi- 

rituali, possedendo esse certi requisiti distintivi, devono associarsi, 
nella totality delle singole personality componenti una society, in al- 
trettanti gruppi, si che si manifestino, totalmente o in parte, in quanto 
la corrispondenza tra i requisiti fisiologici psicologici degli « Io » dei 
viventi sia maggiore o minore coi requisiti dell’« Io • o degli « Io » 
rappresentativi dei morti.

Cosi che la ricostituzione della vita vissuta da un « Io • rappre- 
sentativo pub anche ripetersi, quando tutta 1’associazione di idee che 
si accentrava attorno ad esso, in sua vita, trovi quel consenso d’am- 
biente affine nella psichicity dei present!: e poichb l’« Io » b una « pro- 
duzione » — priina — e una « conservazione » — dopo — sociale, cosi 
quanto piii largo e affine consenso di piu «Io » si pub produrre e piti 
alta temperatura in essi di reazione associativa — e non ci se ne ac- 
corge, avvenendo al di sotto della soglia della coscienza — tanto pib 
completa sary la manifestazione, ciob la rappresentazione di quell’« Io », 
la cui personality appartenne ad un individuo ch’fe morto.

** *
Queste considerazioni, sinteticamente esposte, intendono proporre 

come la « personality », 1’«Io », 1’ « entity psichica soggettiva », come si 
soglia comunemente dire, pub essere un fatto di carattere puramente 
psicocollettivo; una produzione di energie extra-soggettive e come non 
ci sia bisogno di ammetiere la persistenza dell’«anima-coscienza sog- 
gettiva >, per spiegare le manifestazioni di « personality > appartenute 
a morti. L’inviduality s'annulla, come « suity » psicologica e ne resta sol- 
tanto una • rappresentazione sociale >.

F. U m b e r t o  S a f f i o t t i .

Da « alcuni appunti filosofici sullo Spiritismo » in cui inlendo proporre certe idee e certe cri- 
ti^he, senza nensuna pretesa di difendere o combaltere Ipoteai o teorie, qualunque esse sieuo.
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CRITICJI nVCOMPETENTI

Scmbra che la ferrea legge dell’Evoluzione governi tutti indistin- 
tamente i fenomeni morali e fisici del mondo, non solo, ma che sia 
soggetta a dei periodi di stasi e di crisi, direi quasi proceda non con- 
tinua ma a sbalzi. II nostro corpo, il nostro spirito. seguendo il loro 
corso vitale, debbono successivamente attraversare delle epoche che 
pongono in pericolo la loro esistenza, molto probabilmente, forse. perchfc 
si tratta di una rinascita. Noi non si nasce una sola volta, ma molte 
volte durante la nostra vita; specialmente il nostro spirito si trasforma 
nel suo ambiente, come nell’ambiente fisico si trasforma radicalmente 
la larva. Tutte le scienze sono soggette a questa evoluzione e 
non b da meravigliarsi che anche lo spiritismo (poicht lo spiritism© 
b una scienza) debba superare presentemente il suo quarto d’ora di 
crisi. Del rimanente l’epoca nostra b caratterizzata da uno squilibrio, 
da uno spirito di demolizione e di dubbio che hanno invaso tutti i 
rami dello scibile. Si b detto che la nostra b un’epoca di tiansizione: 
verissimo, e vero per tutti i campi: letteratura, pittura. musica, fisica, 
chimica, tutte le arti, tutte le scienze, anche la society, anche la reli- 
gione. Noi brancoliamo nel vuoto, i nostri padri si erano illusi d’avere 
afferrata la verity, noi, figli, ci avvediamo che il cammitio da percor- 
rere b ancora lunghissimo, che I'ignoto si stende sempre piu dinnnzi 
a noi, ed b naturale allora che sorga nell'animo nostro un senso di 
scetticismo e di dubbio. L’epoca nostra b veramente l'epoca della . 
critica. L’umanitJi si pub dividere in due parti: l'una parte che agisce, 
che s’afTatica, che prova e riprova, l’altra che sta a guardare colie 
mani intrecciate sulla pancia, e facendo girare i pollici dinanzi all’om- 
balico, critica, critica e critica, e ponza pareri, e rece sentenze, e trova 
che questo non va bene, e che questo pure non va bene, e sempre ha



in bocca i se e i ma, e i: noi faremmo questo, noi faremmo quest’altro. 
Gente che predica bene e razzola male, anzi mi correggo: nella maggior 
parte dei casi non razzola neppure. Ora, precisantente questa seconds 
parte dell’umanitd, nell’epoca nostra prevale grandemente suila prima. 
Distinguo tre categorie di critici: la prima la chiamerb categoria delle 
mosche cocchiere (di queste mosche ne ha gift parlato, e da par suo, 
il Carducci). Queste mosche, voi lo sapete, punzecchiano il mulo c, po- 
verette, credono proprio di far tanto, credono che il mulo vada avanti 
per loro. Nella seconds categoria pongo gli uomini che veramente lavo- 
rano e s’affaticano nella ricerca del vero, ma s’illudono, gl’ingenui, che la 
via da loro scelta sia proprio la migliore, anzi Tunica, e che gli altri che 
seguono altre vie debbano finire col rotolar nel burrone dell’Inutilitft e 
dell’Ignoranza. A questa categoria, lettore carissimo, daremo il nome 
di Operosi Intolleranti. Categoria insopportabile, ma che almeno fa qual- 
che cosa per il bene coinune. Ma c’b una terza categoria e della quale 
oggi vi presento un ottimo campione e la chinmo la categoria umoristica. 
Ha molte analogic colla prima, ma ne difterisce pci fatto che non la si 
pub nemmeno prendere sul serio, ma se ne pub e se ne deve parlare 
unicamente per stare un po’ allegri.

Dovete dunque sapere che un giorno Domeneddio il quale, bontft 
sua, si preoccupa sempre moltissimo della salute dei suoi sudditi.fece 
scaturire nel cervello di un signore che vi presento: il signor Virginio 
Michielini, un’idea quanto mai luminosa, quella di scrivere un libro 
contro..... sicuro, contro lo Spiritismo e di intitolarlo: « Le grandi 
menzogne ». Disgraziatamente, insieme coll’idea del libro, dimenticb di 
fornirgli la capacity e la competenza di scriverlo. Per la qual cosa 
il nostro povero Michielini si fe visto costretto, per questa distrazione 
divina, a mettere insieme una montagna di spropositi.

■* * *

Signori Spirilisti, sappiate dunque come qualmentc noi siamo ora 
nella non lieta e non onorifka condizione di imputati..L'accusa fe ire- 
menda: quella. nientemeno, di corromperc l’uinanita; parte civile 
P umanitft stessa, avvocato d’accusa il signor Virginio Michielini,

Suvvia, difendiamoci. Generalmentc nei tribunali, quando la parte



avversaria ha un cattivo palrocinatorc, gli accusati ci gongolano. Noi, 
invece, da accusati pieni di scrupoli, cominciamo col mettere in guar- 
dia l’accusatrice umanitk che l’avvocato da lei scelto val proprio niente, 
6 un avvocato che non sa parlare, un avvocato che non e mai stato 
probabilmente, a scuola di reiorica nonchfc di diritto, un avvocato che 
dk prova di non conoscere la causa, ecc„ ecc. E come provarlo? E 
presto fatto. Noi, tanto per cominciare, prima di enlrare nel merito, li 
riamo fuori una pregiudiziale, cioe accusiamo il signor Michielini di non 
conoscere1̂  piu elementari regoledell’ortografiae della sintassi italiana.

E da accusati che si rispettano ne produciamo le relative prove. 
Ecco un piccolo, oh! molto piccolo campionario di spropositi. 11 signor 
Michielini scrive: irrosa per irosa, giocogliera per giocoliera, s/attare  
per sfalare, sindere per scindere, pregievole per pregevole, taciare 
per tacciare, innanim ate  per inanimate, irridata  per iridata, con- 
taggio  per contagio, agregati per aggregali.

E risparmio al lettore il seguito della lista che potrebbe conti- 
nuare ... all’inlinito. Quanto alia sintassi ed alia propriety di lingua, mi 
sembra sufficiente riportare frasi e periodi come questi:

Alio scopo di insensibilizzare l ammalato e non senta dolore durante l'opera- 
zione. In questa condizione si da il caso quanto piu il paziente e nervoso, isterico, 
subisca una specie di autoideazione delirosa per gli efletti cccitanti del narcotico....

L'intraprendente scozzese (notate che nelle altre isole scandinave quando si 
dice scozzese 6 uguale come dire in Francia guascone o da noi fanfarone) scoperse 
dunque, cosi egli disse: che qualcuno molto ignorantc nello stato di veglia diveniva 
molto abile e capace nello stato di trance (sonno ipnotico). Diviene addirittura 
chiaroveggente al punto di comprendere una malattia non conosciuta dal medico 
che la scienza non sa deiinire.

E qui giudico bene far punto per non riportare a poco a poco.... 
quasi tutto il libro. Ma se voi credeste poi che il signor Michielini 
trattasse meglio le linguc straniere vi sbaglieresle di grosso. Per 
esempio, scrive diamentes per diam ants, ti qua bon per a quoi bon, 
tupd  per toupet. Non meglio del Irancese poi sta il latino e noi vediamo 
il nostro Autore corrcggere nientemeno che Quintiliano, il quale si 6 
permesso di scrivere ex abruplo e non ex a brttclo come vuole il 
Michielini.

E basta anche pel latino. Inutile aggiungere che anche i nomi dei 
disgraziati autori ch’egli cita, stanno molto male di salute: Fratticelli
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per Fraticelli, Lawoisier per Lavoisier, Guy tie Montpassan per Guy 
de Maupassant, e mi fermo per un sentimento.... di pictA.

Immagino qui che qualche anima propensa all’indulgenza e al per- 
dono potrebbe opporre che infine il fatto di non conoscere l’ortogralia 
la sintassi, ecc., ecc. non ha nulla a che (are colie critiche rivolte dal 
Michielini agli spiritist!. Verissimo e infatti noi non si sarebbe guar- 
dato tanto pel sottile a tali errori, se l’autore avesse poi parlato dello 
spiritismo sia pure sfavorevolmente ma con cognizione di causa, se 
avesse dato prova di una, sia pure unilateral, ma solida coltura, se 
avesse dimostrato insomma che meritava il disturbo di discutere le 
sue idee. E manifesto invece che la coltura sia particolare che generale 
dell’autore b deficientissima. Non scrive egli, per esempio « Forme 
di religioni fanatiche si svilupparono nel secolo XVIII, ed un certo 
Swedemborgo diede incremento ad una teosofia ». Avete capito, nev- 
vero? Poco importa se 1’Emerson giudicb il grande mistico degno di 
far parte del ristrettissimo numcro dei suoi Uomini Rappresentativi; 
il signor Michielini, che non b l’Emerson, dall’eccelso Olimpo dtlle sue 
pagine lo gratificherii del suo dispregio.

Un esame, anche superliciale delle Grandi Mensogne rivela una 
mente puerile, ristrettissima; rivela la completa mancanza del senso 
di valutazione delle cose, per non dire del semplice buon senso. Fra 
le altre cose, abbiamo qui un autore che critica lo spiritismo e dichiara 
che tutto, nelle sedute, t  dovuto a trucchi, ma che, con novantanove 
probability su cento, non ha tnai assistito a una vera seduta spiiitica.

Con quale diritto dunque parla egli per dirilto e per traverso, anzi 
sempre per traverso. di cose tnai vedute ? Ma chi b dunque questo 
signor Michielini che tratta dall’alto in basso un Lombroso, giudican- 
dolo un pover uomo credenzone come il villano alia liera, scrivendo 
un periodo come questo, da far gridare misericordia al cielo per la 
sintassi e per le corbellerie ?

II Prof. Lombroso, dunque, asserisce di aver visto i fatti. N'essuno gli contests 
che li abbia visti e nessuno ride piti di quei fatti (perchb si e riso abbastanza), ma 
si pub ridere ancora molto del inodo che alio studioso psichiatra basta per chiamarli 
fatti straordinari: perche si manifestano alia presenza di un istericol E si pub 
ridere finb a rompersi il bellico (capite, lettori, da che pulpito!! I) delle atnene 
spiegazioni scientifiche che egli da di quei fenomeni.
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Nel disgraziato libro che stiamo esaminando, l'auiore considera 
tutti i problemi delle scienze psichiche dal magnetismo all’ipnotismo, 
dalla telepalia alio spiritismo. Qui ci occuperemo un po’ di que
st’ultima parte. Lo spiritismo, secondo l’autore, 6 una nuova edi- 
zione riveduta e rimodernata delle antiche scienze astrologiche. Di 
conseguenza gli spiritisti sono novelli maghi, novelli astrologhi, non 
persone serie, non (ilosoli, non scienziati. L’ha capita l’antifona 1’illustre 
Prof. Morselli che ci tiene tanto alia qualifica di scienziato positivo? 
Stia adunque quieto il signor Professore sulla sua panca di scolaretto 
e mediti questa frase solenne:

Da quella sintesi si trovb la legge dell'Evoluzione studiata da Darwin. Spencer 
spiegd poi la dinamica cosmicjt che si integrb nell'eletto pensiero di Roberto Ardigb.

Numi! Povero cervello dell’Ardigb in cui si integra il dinamismo 
cosmico. Adesso capisco perchfc l’hanno fatto commendatore!

Scrive il Michielini:
Quale autorevole liducia possono pretendere gli spiritisti o i loro resocontisti 

se asseriscono sempre fatti nuovi mai dando una possibile spiegazione del come 
avvengono e mai fanno assistere alle loro esperienze un pubblico vario di condi- 
zione e di intellettualita ?

Come si vede, l’autore di un libro di 200 pagine contro lo spiritismo, 
d& prova di ignorare l’esistenza di una Society di Studi Psichici mila- 
nese, della quale fanno parte scienziati, filosoti, medici, giornalisti, 
poeti, professori, commercianti, ecc., ecc. O dunque?

Ma il signor Michielini continua imperterrito:
Piii che gli spiritisti e chi loro crede in buona fede, sono dannosi quelli i quali 

vivono nella illusoria convinzione che nulla vi sia di impossibile, ma costoro sono 
degni di accoppiarsi a quegli che si affaticano intorno alia soluzione del moto 
perpetuo, — ecc. ecc.

Avete capito? Sicuro; e avete capito che con un signore che ragiona 
in questo modo non valga davvero la pena di discutere. Ed infatti 
non l’abbiamo discusso nfc lo diseuteremo; ne abbiamo parlato unica- 
mente per stare un po’ allegri per constatare insieme de visit, a quali 
impensati limiti possa giungere, la dirb cosi, ingenuity umana. Ma per 
la bonne bonche ho riservato per ultime le irresistibilmente comiche 
spiegazioni che l'autore ci da dei pretesi trucchi nelle sedute.

Ascoltate, ascoltate:
Mi pure superfine spiegure i inoviinenti clandestini dei medium. E' inutile



— 231 -

io dica come egli finge di cadere in trance, cioC in convulsioni, come dicevano i 
nostri nonni, o in deliquio, come direbbe pin semplicemente un nostro buon fami- 
glinre.

II medium, se donna, nasconde i suoi oggetti, che far a comparire, fiori, irutta, 
od altro, entro apposite e ben dissimulate tascbe fra le sottane o nel busto; se uomo, 
entro la cintura cbe regge i pantaloni.

Le apparizioni degli spiriti si ottengono col sussidio di semplici e minuscoli 
apparecchi tascabili, ecc., ecc.

Pere di goinma, con lunga canna sottile, servono per estrarre i liquidi dalle 
boccie e farli scomparire.

Aste pieghevoli a guisa di pantografi si estraggono furtivamente per toccare 
da lontano questa o quella persona.

Uaiutante, questi i  un uomo comunemente svelto, destro e ginnasta. Egli 
indossa una maglia completamente nera e si tinge le mani e la faccia di nero. 
Non ha scarpe ai picdi. Esso, nei momenti opportuni, quando si e fatto scuro 
entro la stanza o durante la penombra, salta fuori ad operare gli altri miracoli da 
dietro il gabinetto che e messo apposta per nascondere al suo fondo una parte 
che da in un altro ambience nel quale si ritira a tempo debito.

* * •

E con ci6, lettori miei, basta, oh basta di questo signor Michielini, 
che coi quattrini spesi per far stampare il suo libro, poteva comperare 
tante caramelle, o fare un viaggio circolnre istruttivo per l’ltalia.

Noi gli consigliamo, e dia retta a questo buon consiglio, di non 
scrivere libri per misericordia del cielo. Noi pretendiamo (s'intenda 
bene: pretendiamo) che chi scrive libri su di una data materia, dia 
prova di conoscerla, parli cioe con cognizione di causa. Altrimenti 
nbn scriva libri, faccia il salumaio, faccia il mercante, faccia il com- 
messo, il banchiere o il mestiere del milionario, se ha milioni da 
buttar via, ma assolutamente non scriva libri, altrimenti non si mera- 
vigli che coloro, ch’egli ha la pretesa ingenua di colpire, reagiscano 
e gli rendan pan per focaccia. Al signor Michielini la focaccia 1’ab* 
biamo servita. Eccoci ora pronti a servire il Prof. Erede.

***
E qui faccio una breve ma necessaria sosta.
Si polrebbe pensare da taluno che noi abbiamo avuto torto di oc- 

cuparci cosl a lungo del fenomeno Michielini, che noi insomnia, con- 
futandoli, veniamo a dar troppa importanza a libri che non ne hanno



affatto. No! signori, no! fe assolutamente necessario che una volia tanto 
volgiamo lo sguardo a questa lclteratura che, speeialmenle in questi 
ultimi tempi, pullula e dilaga.

Ieri era il Prof. Erede, oggi il Michielini, domani un terzo, dopo 
domani un quarto. Ora non si dimentichi che si tratta di libri che 
in un modo o in un altro vengono letti, commentati, e che trovano 
magari un pubblico ammiratore. che non si fanno uno scrupolo di 
affermare cose false e perfino, come ha fatto il signor Michielini, di 
trattare gli spiritisti quasi quasi come gente da galera.

Vedete, per esempio, la recensione che del libro dell’Erede ha 
fatto il Seco/o.

Spiritismo e buon senso. — Non si tratta di questione da poco, come mold 
son disposti a credere. Lo spiritismo ha troppe relazioni con i piu grand! problemi 
della filosotia, della psicologia e della fisiologia per poter essere considerato come 
un divertimento innocente, edaqualchc tempo esso rifiorisce, come se parecchi valcn- 
tuomini, fra i quali basterA citare Eugenio Torelli-Viollier e il senatore Blaserna, 
presidente dell'Accademia dei Lincei, non l'avessero abbattuto nel 1892 e nel 1902.

II rinomato tilosoto Edoardo von Hartmann scriveva nel 1897 che all'ombra 
dello spiritismo • rinascono le peggiori superstizioni medievali. Esse escono dalla 
loro toinba, e minacciano rinnovare le loro gesta >.

Il pcggio si e die in'questi ultimi tempi parecchi uomini di scienza italiani, 
uno seguendo 1'altro con cecitA meravigliosa, hanno dato alio spiritismo I'antorita 
del loro nome o della loro posizione ulliciale. Il libro del Prof. Giuseppe Erede 
analizza gli scritti spiritici di questi uomini di scienza, e dimostra in modo inop- 
pugnabile che in essi il metodo scientifico, quello cio* che da parecchio tempo & 
seguito in tutte le scienze e le ha condotte a quell'alto grndo cui sono giunte, e 
stato completamente dimenticato. Nessuno ha ardito sostenere il contrario. .

Insomma, l'unico argomento che i novelli spiritisti, i medianisti per maggior 
precision", possono addurre a propria difesa A quello di cui si sono giA serviti per 
sostenere la loro opinione: • Non c’era trucco, perch* noi non I'abbiamo visto. •

Spiritismo e buon senso non e solamente un libro di polemica convincente. 
Esso * anche molto divertente, per le citazioni irequentissimc di opere spiritiche 
e antispiritiche, e specialmente per quelle che riguardano le sedute spiritiche di 
Napoli nel 1886, narrate da Roberto Bracco, le sedute di Villa Carmen nel 1905, e 
le Ante sedute di Villa Albaro. Ineredibilia, sed vera.

*  * *

Non commentiamo e passiamo senz’altro al libro dell’Erede, del 
quale per6 ci occuperemo brevissimamente. E' bene avvertire subito 
che il Prof. Erede non fe da confondere col Michielini, per ci6 che 
riguarda gli errori di grammatica. Per fortuna sua I’Erede sa scrivere.
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se non bene, almeno decentemenie, e peccati mortali contro il buon 
gusto letterario non ne commette. Ma, siamo alle solite: anche qui 
noi ci troviamo dinanzi ad un autore che scrive un libro di 1F6 pagine 
con insufficientissima cognizione di causa: anche il signor Erede, a 
quanto pare, non ha mai assistito a sedute veramente serie e anche 
lui ripete cose ormai fritte e rifritte. Oh, sia detto una buona volta che 
questi antispiritisti sono terribilmente monotoni e paragonabili a quei 
poveri suonatori d’organetto che rompono i timpani al prossimo con 
quella eterna medesima suonata. I loro argoinenti sono quanto mai pri- 
milivi. Gridano a piii non posso che lo spiritismo non 6 una cosa seria, 
non £ un problema scientifico; fanno bensl lutte le debite riverenze ai 
Lombroso, ai Morselli, ai Bottazzi, come scienziati, ma poi quando 
questi scienziati affermano la realty dei fenomeni, tutta la loro scienza 
va in fumo e divengono allucinati. gente insomma non credibile, 
da manicomio. Anche l’Erede non si diparte da questi triti mezzi di 
confutazione; t  il solito leit-motiv: i medl truccano, gli scienziati, una 
volta entrati in seduta, sono tanti imbecilli: oh! smettetela dunque 
una buona volta c assistete ai fenomeni voi stessi e, non prim a, ma 
dopo avere assistito, parlate !

Ci contrapponete il Blaserna: ma al Blaserna contrapponiamo allri 
scienziati che valgono quanto e piu del Blaserna, e in sede di contro- 
versia contestiamo a voi, privi di esperienza, il diritto di credere al 
Blaserna piuttosto che al Lombroso o al Morselli.

Tutto un rapitolo del libro dell’Erede 6 dedicato ai cosl detti me- 
todi scientifici di controllo. L’Erede suda quattro camicie per dimo- 
strarci che i soliti mezzi di controllo non sono sicuri e ci enumera 
quelli che ha saputo spremere dal suo cervello. Egli scrive a pagina 171:.

L'Accademia dei Lincei, per mostrare che le accademie ci sono per qualche 
cosa, potrebbe nominare una commissione ad hoc come fece la University di Pie-
troburgo.....  In conseguenza 6 lecito dubitare, leggermente almeno, di tutto ci6
che non si respinge e si ha anche diritto di domandare. in nome della serietA, 
della scienza, e di tante altre cose ancora, nuovi esperimenti diretti con ben 
altri criteri.

Oh ascolti dunque il Prof. Erede che mette in ridicolo il Lom
broso perch6 l’illustre scienziato erede.... mio Dio, al piu sicuro, al piu 
controllabile dei fenomeni: la levitazione del tavolo. Sappia dunque il

-  233 -



Prof. Erede che la tanto sospiraia commissione scientifiea era nomi- 
nata da alcuni anni, e da alcuni anni lavorava coi metodi che gli sono 
tanto cari, se non all’Accademia del Lincei (qui, in Italia, le Accade- 
mie, ha ragione 1’Erede, brillano pel dolce far niente) almeno a Parigi. 
E, conosce dunque il nostro Professore le... terribili conclusion! (uscite 
dopo il suo libro) alle quali 6 venuta la grande nonchb sospirata com- 
missione, che fece uso di tutii i piti scientifici metodi di controllo che 
la piu fervida fantasia di anti-spiritisti possa immaginare? Eccole qua: 
che v i sono dei fenom eni dei quali non s i pud dubitare, che i regi- 
stram enti ottenuti non permettono oramai d i porre in dubbio g li  
spostam enti e i sollevamenti contpleli d'oggetti pestm li al semplice 
contalto od anche sensa contatto; ogni ipotesi d'ntlucinazione col- 
lettiva deve essere. su questo punto, messa da banda.

. Ha sentito il Prof. Erede? E sa egli chi assisteva a queste sedule? 
Ecco i noini: Non facendo menzione del Richet (scienziato, me lo per- 
doni l’Erede, di fnma mondiale) perche il Richet, secondo lui Erede, 
ha avuto il gran torto di vedere e credere troppe cose alle ormai 
leggendarie sedute di Villa Carmen, noi troviamo, i coniugi Curie 
<competenti nevvero?) l’Ochorowicz, d’Arsonval professore del Colle- 
gio di Francia, Perrin, Bergson professore all’ University di Parigi, 
Charpentier professore al Liceo di Nancy, ecc. ecc.

E del resto 1'Erede non pub ignorare che anche qui in Italia ab- 
biamo avuto varie iniziative fra le quali k. opportuno ricordare quella 
del Bottazzi che in questi giorni ha pubblicato un volume. E il nostro 
critico pub esaminare in questo stesso fascicolo di Luce e Ornbra 
fotografie che riproducono due dei tanti apparecchi scientifici (mio Dio! 
sicuro: proprio scientifici!) usali negli esperimenti del Bottazzi. E 
potry anche leggere nell’articolo del nostro Zingaropoli il nome di 
chi assisteva ai fenomeni, uomini dal punto di vista della competenza 
non sospetli. E come complemento io mi faccio un dovere di sottopor; 
gli queste auree parole dello scienziato Bottazzi.

Non vi pud esser dubbio che quando e possibile disporre le cose in modo che 
i fenomeni medianici lascino una traccia indelebile di loro, questo metodo non 6 
da trascurarst se si vuol por fine alle esaltazioni di eccessiva credulitft degli uni, 
quanto ai dubbi e alio scetticismo degli altri. Himarranno sempre gli increduli, 
certamente, ma non saranno piu le persone al cui giudmo noi molto teniamo, non
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saranno piu gli uomini di scienza che sanno jl valore e il significato del metodo di 
auto-registrazione grafica dei ft no me ni naturali; quest! dovranno piegnrsi, come
10 spero, all'evidenza dei tatti che io esporrh c documentero. E gli increduli osti- 
nati, gli increduli irreducibili saranno e rimarranno gli ignoranti e tutti coloro 
che non hanno educazione scientitica, nd conoscono il valore dei nostri inetodi d' in- 
dagine, saranno coloro i quali non possono capire per difetto di coltura naturalislica 
e che delle testimonianze dei loro sensi hanno un concetto cosi primitivo da pensare 
di fronte alia verity che non il sole gira intorno alia terra, ma questa attorno a 
quello: Sard, ma io vcggo girare il sole e non la terra. Ora di • questi cotai • la 
scienza non deve, non pub preoccuparsi, essi per quanto numerosi, non ritardano
11 suo avanzamento: la scienza nel suo progredire, se li lascia indietro senza c it - 
rarsene.

Io immagino bene la risposta dell’Erede: questo £ appunto quanto 
io voleva: una documentazione scientilica dei fenomeni. Eh! no si
gnore, rispondo. nel vostro libro non c'6 la sola intenzione di esporre 
seriameute i vostri dubbi, ma c’£ sopratlutto quella di coprir diridi- 
colo i cultori dello spirilismo

La mentalita dell’Erede (quale almeno si rivela in questo suo 
libro) e quella precisamente cosi ben definita dalle parole del Bottazzi; 
si sente leggcndo Spiritismo e buon senso, che l’autore invoca i con- 
trolli scientifici non gi& col desiderio di vedere constatata la realta 
dei fenomeni spiriti, ma colla cerlesza di vederli per sempre distrutti. 
C’fc in questo libro un acre e non spassionato spirito polemico, e de- 
risorio tanlo piu riprovevole. in quanto che alia tenacia, all’ istintiva 
ed entusiastica persuasione degli spiritisti si deve l’interesse che la 
scienza sembta ora premiere ai fenomeni ai quali per lungo tempo 
essa ha negato I’autcnticiul precisamente con quei medesimi poveris- 
simi mezzi di critica sfoderali dall’Erede.

Poichfe il torto che mi permetto rimproverare al nostro crilico 
non 6 gi& quello di mettere in dubbio I’autenticitft di certi fenomeni 
e di discutere sull’interpreiazione di certi altri. Egli non crede, che so io, 
alia sopravvivenza dell’anima? Padronissimo: anche il Morselli non ci 
crede. Ma l’Erede, invece, contesta addirittura la reallft di tutti in- 
distintamente i fenomeni, mettendosi cosi, sotto questo rispetto, alio 
stesso non invidiabile livello dell'autore poco prima esaminato.

Spiritismo e buon senso percid non ha alcuna ragion d’essere. c 
francamente diremo che il buon senso questa volta ha fatto difetto 
precisamente, non agli spiritisti, ma all’Erede.
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Concludendo, insomnia, qucsta mia anche troppo lunga dir6 cosi 
requisitoria, ripeto che 6 ora di smetterla con critiche cosl puerili, 
cosl prive d’ogni fondamento, quali sono quelle niente serie del Mi- 
chielini e poco serie dell’Erede, 6 ora di smetterla con questo sistema 
che si itlude di poter uccidere un ramo importantissimo di studii collo 
spirito non sempre di buona lega e col ridicolo.

Certo, anche nel campo dello spiritismo, non manca l’elemento 
fanatico al quale in gran parte si deve attribuire la colpa degli 
attacchi subiti, ma quale fe il campo di studii che non debba contare 
questo elemento inutile e pericoloso?

Si rivolgano percib i critici, non all’esame degli squilibrati, ma 
delle persone animate da intendimenti sert e positivi, altrimenti ci 
troveranno sempre pronti a ribattere vivacemente gli attacchi e a 
restituire, nella medesima dose, quel ridicolo col quale ingenuamente 
pensano di conseguire la vittoria.

A ntonio Bruers.

A i prossim i nuinert:

B. B O Z Z A N O i A p ro p o s lto d l « P s ic o lo g ia  •  S p ir i t is m o  » d e l p ro f . M o rso lll. 
D o tt. G . K RB M M B R Zi In tc rm s x x o  d l P lro m a g la  — L’A rc a n o d l V cn a r* .
A. A G A B IT Ii I fcn o m c n l d l r lp a r s u s s lo a o  n a l la  m a g la  •  a a l l a  m a d la n lt* . 
la g .  NOLA P IT T I t In  I tm a  d l fo to g ra f la  s p i r l t l c a . . .  •  d l s p l r l tn a l l s m o .
B . G A dS lA i D i e a so  d l Id a n tlf lc a s lo n e  s p i r l t lc a .
B. G B L L O N A i N uovl c a lc h l m s d la n lc l.
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UN PRETE eU LTORE DI STUDI PSICHICI

(Continuasione e fine vedi num. precedente).

Col capitolo XI, 1’ Autote entra, decisamcnte, nel cuore della 
quistione spiritica, la cui tratiazione, eolle varie quistioncelle che vi si 
connettono, egli continua nei capitoli successivi.

Dopo aver esposto — riassumendola dalLivre desEsprils  del Kardec 
— la filosofia  seguita dalla maggior parte degli spiritisti, si domanda:

< E egli vero che Ic anime dei defunti sono in comunicazione abituale e libera 
cogli uomini? Gli spiritisti non sarebbero forse lo zimbello del demonio? I feno- 
meni psicologici di cui essi fanno la base del proprio sistema, non sarebbero il ri- 
sultato fisiologico d'una esaltazione morbida e accidentale dei nervi, dei sensi, della 
sensibilith generate del corpo e dell'iramaginazione ?

Se noi ascoltiamo gli insegnamenti della teologia cattolica, e certo che l'ipo- 
teti delle anime erranti e delle comunicazioni spiritiche e un errore condannato e 
contrario alia fede. La tesi cattolica 6 formate su questo punto >.

E si dinette ai Concili di Lione (1271) e di Firenze (1439), iI primo 
dei quali defini:

« Xoi crediamo che le anime di quelli che, dopo il batlesimo, non contraggono 
alcuna macchia, e le anime di coloro che, dopo esser stati macchiati dal peccato, 
sono stati purificati mentre erano ancora su questa terra, sono imn'.ediatamente 
ricevute nel cielo (p. 331-32) ».

Ma, con buona pace deU’animadcirAmore.rinsegnamento cattolico, 
se pur s’iinpone ai credenti, adagiantisi sul guanciale di pigrizia di 
una fede millenaria, non convince perb le menti libere dalle pastoie 
teologiche.

Le anime ricevute nel Cielo! Ecco il primo punto che si trat- 
terebbe di ben dilucidare; perchb sotto quest'espressione si annida



un'idea cosl grossolanamente antropomorlica e geomorlica, che d& ori- 
gine a un cumulo di pregiudizii. Che intendesi, infatti, per Cielo‘t7 L’An- 
tico, ed anchc il Nuovo Testamento — rispecchiando i falsi concetti astro- 
nomici coevi —considerano il cielo — o i  cieli — come qualche cosa di 
concrcto, di definito, come la dimora materiale di Dio, degli Angeli, 
degli eletti. Nella concezione ebraica — anche la piu spiritualizzata — 
il cielo 6 una reggia, ove Geova sfoggia la sua maestit: « Coelum 
Coeli Domino — cantava il veechio Salmista — terram autein dedit 
f iliis  hominunt » Psal. 116|16. Non diverso — a quanto pare — era il 
pensiero di GesCi e degli Apostoli.

Il Cristo parla, !e tante volte, del Padre « che 6 nei C ieli»: e 1'Autore 
dell’Epistola agli Ebrei, in una frase tipica, ci addita « Un grande 
soinmo Sacerdote, che ha attraversato i cieli, Gesh, il Figliuol di 
Dio...» (0 IV, 14.

Di qui, ancora, I’idea — sempre locale — d e l«descenditad in feros» — 
le quali parole, se pur non furon pronunziate dagli apostoli — come, 
d'altronde, ad essi non rimonta, direttamente, alcun articolo del Simbolo 
che va sotto il loro nome — esprimono tuttavia la credenza della 
vetustissima Chiesa cristiana.

Ma i cristiani illuminati dei tempi moderni non possono piu ade- 
rire a cotali peurili nozioni. Dir6 meglio: per essi, in realty, non 
cambia il nocciolo delle dottrine bibliche, bensl la corteccia, sotto 
la quale gli autori sacri esposero i grandi fenomeni dell’economia 
delio Spirilo. Cosl nulla di falso — eccettuatane la fo rm a  — ci pub 
essere, per i credenti, nell’espressione: Cristo ascese al cielo. per- 
ch’essa implica una verity di fatto: la rottura dei rapporti settsibili 
del Cristo colla terra.

Come l’astronomia, mostrandoci ovunque lo spazio infinito, ci ha 
liberati dall’illusione ottica dei nostri padri, i quali scambiarono la 
massa d'aria azzurrina, che stendesi sopra il nostro capo, per una 
v6lla solida convessa, cosl l’odierna filosofia spiritualistico-positiva c’in- 
segna che il cielo, nel senso morale, h dappertutto, e in nessuna parte

(r) Luca (.VAVK 51) descrirenrio Yascensiotif del M aestro, dice eh' egli fiortato  m $u ne l 
cielo ». <Cfr. A tt i  Afiost, 1-9-11)
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in modo speciale; dappertutto, perchb esso non pub significare che into 
stato d i beatitudine interiore: in nessuna parte, perchb non £ un 
paese con limitazioni topografiche <i).

Vero & che la teologia cristiana raggiunse — in asiratto — queste 
sublimi altitudini, ma il tcologismo volgare, cianciatore, ne la fece 
purtroppo discenderc.

Sulle tracce — senza dubbio — di espressioni neotestamentarie 
come le seguenti:

— « I t regno d i Dio £ dentro d i voi • (Luc. X VII, 21); — « questa £ la 
vita eterna: che conoscauo le, che se iil  solo vero Dio, e Gesit Cristo che 
tu  ha i m andato , etc. • (Giov. XVII 3) — Boezio potb detinire la beatilu- 
dine, uno « status om nium  bonorum congregatione perfectus »'>•; Ago- 
tino: * Bonorum omnium sum m a et cum ulus » ‘a*; gli Scolastici — in 
genere: — Sum m um  bonitin appelitus rationalis adaequale satia- 
tivum . 4)

Secondo queste definizioni, dunque, la felicith paradisiaca non ha 
bisogno di trovar la sua sede in una determinata provincia dell’im- 
menso cosmo sidereo.

Intanto, perb, b curiosa cotesta idea del cielo, localizzato in una ir- 
reperibile Canaan, che persiste negli scritti degli autori cattolici, e che 
il nostro MSrie — per ritomare a lui, che abbiamo un po\ necessaria* 
mente, abbandonato — accettbsenza benelizio d’inventario dai Padri di 
Lionel's) Quanto sarebbe bene che i teologi illum ina ti mettessero un 
po’ le cose a posto — tan to piti che — secondo loro — « non e alterare 
l’affermazione della dottrina rivelata lo spogliarla d’una espressione me- 
taforica, o amplificativa, o tale che lasci apparire un sistema di scien- 
za naturale: al contrario, la sostituzione conveniente d’una espressione 
migliore pub essere un progresso nellaTeologia»(Mons. Can. Salvatore

Ci) 11 Kardec scriveva nell’opera: l . t  Ciet f t  V E n /e r: * I,a felicity fc in ragione del progresso 
compluto: In modo che, di due Spirit!, I’uno puo non essere cost fellce come 1’altro . unicamente 
perch’egH non i  cosi avanzato intellettualmente e moralmente. senta eh'essi abbiamo bisogno Hi fs~ 
sere ciatcuHO in urn luogo dislinto ». (Ediz. franc, p. 2 4 . cap. I ll, Le del.)

(a) De consotatione philosophiae, lib, HT, pros. 2 ,
(3 ) Enarr. in psalm. IT, tt. i t .
(4 1 Cff. Suarez. De ultimo lime et beatitudinr; disp. t$, Sect. t.
(3 ) Cfr. anche il Cap. IX de! vol. II. « Les fins se reconnaittont an eieln — ove invano sf rl- 

cercherehbe dall’autore una qualche seiemtifica dllucidazione suU’argomento.



di Bartolo, Nuovn Esposizione dei criteri teologici — pag. 81, Roma, 
F. Pustet, 1904). «>

Tuttavia, ora capisco perchfc il M6ric escluda dalle sedute media- 
niche l'inlervento degli Spiriti superiori, degli « eletti ». — Come? un 
« giusto» che abbandoni le estasi beatificanti dell’Empireo — che si 
allontani dalla contcmplazione dell’ essenza divina «per arrendersi al- 
l’invito di alcune persone riunite intorno a un • gueridon , 1 (P. 333). 
Via, questo 6 troppo!

E troppo! — e io convengo coll’egregio autore nell’escludere — nella 
maggioranza dei casi — la presenza degli ottim ati del mondo invi
sib le  dagli odierni fenomeni, siano fisici o intellettuali. Ma divergo 
dal prelato parigino per le premesse teologiche e filosofiche da cui 
egli parte, onde arrivare a cotesta esclusione.

Mi spiego: nonl’iinmensa iantasticata traiettoria — che gli « eletti » 
dovrebbero percorrere per venir a noi — impedisce loro di manife:>tarsi: 
non 1’ oziosa, atarassica * contcmplazione dell’essenza divina» vieta 
loro le incursioni nei piedi del tripode rtvelatore. ma, piuttosto gli Es- 
seri Superiori — viventi operanti, nell’esuberanza della vita  vera — 
non trovano — tuttochfc siano intorno a noi — quel vincolo di spiri
tu a l affinity che a noi li affratelli.

Oniue sim ile appetit sibi simile: — b la gran legge universale che
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(i) Ln stesso di Bartolo illustra la sua test con un esem pio che calza bene al mio proposito; 
« Si 6  afferm ato mai scm prc — e g lid ie e  — che i g iusti, messi in possesso della  v ita  etcrna, 
avranno a soggiorno il cielo: Sc non che, ascoltiam o al proposito un dolto Teologo, prof, di Apologetic! 
a ll 'Is titu to  Cattolico di P ari^ i: — Qucslo concetto (del cielo) ha regnato  nel j>ensicro della mnggior 
parte  dei crislinni, duran te  tu tlo  il Me.iio Kvo, e fino ai tem pi modern!. Essi ponevano il soggiorno 
dei beati ncl cielo empireo, reginne sup>*riorc a li’atm osfera ed involgenle le sfere concenlriche, nelle 
quali si reputava che i pituieti c le stelle si m uovessero. •

Or la scienza ha dalo su queslo punto una sm entita formate alle  vecchie credenze della uma- 
nita. II cielo em pireo degli Scolastici non e piu rcalc di quello che sialo la dim ora o lim pira degli 
Dei d 'O m cro * . (Ab. D e Broglie. La sciem a e la rehgione, Vcrsione dal franeese, npprovata dal 
vicario generate di Prato, 1 8 9 3 ),

M ase quests cose s'insegnavano, un tempo, dalla cattedra  Hell' (stltuto Cattolico di Parigi — oggi 
— seppure alcuni le eredotm in foro  conscientta*  — si guardano bene dal proclam arle apertam eute.

11 pre'eso * scandala dex pusitli » fa dimenticare ai nostri predicatori — sia nella qu-.tresima che 
neirawento -  le here parole di Boilcau: J'appelle un chat, un chat f t  ftoUt un /nfion. E ' vtroche 
Giovan Battista Niccolini disse che « il nostro £ secolo di iransizioue » — ma aggiunsc ancora, 
« c, t|ucl ch'e peggio, di tramasioH* / »

Non posso coinvolgere nella generica accusa la coraggiosa scrittrice cattolica Siguorina Anto* 
nietta Giacomclli — uua avis -  la quale net suo: Advenxat regnum tuum — iL ettu re  e preghiere 
cristiane — Roma, Via della Sapieuza, 3 2 ), ha  —* in quella « preghiera pc* i mortin c h ’fc un vero 
gxoxello — espressioni come queste : . . . q u e l  mondo (P invisibile) che non e luogo, ma sialo, che 
non e luugi da noi; ma in to rn o », — E ‘ nota, perO, Pacredine loiolesca suscitatasi contro il libro 
della Giacomclli, nonostanle c h ‘ csso abbia avuto V/mpnmatur del P. I.epidi, Marsho dei Palazti 
Apostolici.



condisiona ogni solidarieUi, di uomini, o di spiriti. — E come la si a- 
vrebbe dunque — colal solidarietil — fra due m ondi moruli cosl diversi, 
cosl spesso fra loro repugnanti? <o

Dal che non conseguita. perb, che si debba rieorrere, col Mbric, 
— benchb rarissimamente, com’egli pcnsa — ai prestigi di Satana per 
l’interpretazione dei fatti medianici — o che pure moltissimi di questi 
si spieghino con cause fisiologiche, con « l’esaltazione morbida e ac- 
cidentale dei nervi, dei sensi, della sensibility generate del corpo e 
deU’immaginazione.»

No: se PAutore — a parte le concessioni che fa agli spiritisti circa 
le comunicazioni« rare, straordinarie delle anime del purgatorio, e dei 
dannati ► (p. 341) — potrebbe ripetere con Bertrand Barbie: « II n ’y  a 
qtte les ittorls qui tie reviennent pas » gli spiritisti — e varrebbe, a 
provarlo, il solo recente libro di E. Bozzano sui Casi d ' identificaaione 
spirilica  (Genova, Donath. 1909) — mal non si appongono quando, senza 
escludere, in casi specifici, le possibili cause psico biologiche, at- 
tribuiscono — in genere — ai defun ti le odierne meravigliose manife- 
stazioni.

Perche non sarebbe, perche non potrebb’essere cosl?
Ho mandato in quarantena  volentieri, col Mbric, gli « Spiriti supe- 

riori » ma le anime della nostra stessa stoffa, i disincarnati terri- 
coli, spiegano appunto quelle comunicazioni ♦ empie, ridicole e con- 
Iradditorie » che tanto irritano il nostro Monsignore (p. 336). E proprio 
cotesta farraggine di meschinitd, che rivela tutto un mondo itmatto, 
benchb fuori del tabernacolo della carne, formicolante intorno a noi! 
Se lo spiritismo  odierno ci desse una merce di maggior pregio, sarebbe 
il caso di dubitare davvcro che fosse sp iritism o!

Non voglio, ad ogni modo, lasciar senza un accento di lode la 
forte simpatia cheTA, manifesta per l’interpretazione psicologica di 
gran parte dei fatti medianici.

E’ questa una lendenza la quale, confrontata con quella demono- 
logica, rivela, nel clero, un progresso.
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( t)  Non vorrei. qui. csscre frainteso. Se a  noi si m anifestano sp irit! di bassa o  media 
tevatMra, cto non significa che nel futuro — m uta te  in m cglio le condizioni morali deU'umamtii. — 
non si possatto o ttenere  manifestazioni di entitd ptu elette.
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I Gesuiti — die coi Padri Leinkul, Franco, e, recentemente, con Lu
dovico Macinai <o — vedono ovunque, in questo campo, la coda di Ber- 
licche, si troveranno presto confinati nel ridicolo. Contro di loro, in 
Italia, un altro prete, Don Pietro Stoppani, mosseardito, due anni or 
sono, dalle colonne della fiorentina Rassegna Nasionale, con uno studio 
sul Medianismo, in cui gettava a mare... e sp ir iti e diavoli. E notiamo 
che si trattava di un sacerdote ortodosso, non affetto da fisime mo• 
dernistiche.

L’accennata tendenza b buona, ripcto, come indisio  di emancipa- 
zione dalle vecchie fobie sataniche. — Teniamone conto, perchfc, mal- 
grado i guai che pub arrecare alia Chiesa, 6 un segno dei tempi.

*  *’  *

Se io volcssi analizzare tutti i vart punti che il M6ric tratta nel 
II volume, e che si riconnettono, piu o meno, alia vita d’oltre tomba, 
dovrei avere a inia disposizione l’intera compagine di Luce e Ombra.

Ma poichb tanto non mi b dato, mi affretterb a concludere, sorvo- 
lando su molte questioni che potranno, se mai, formar I’argomento di 
un mio altro articolo.

C'b un soggetto, perb, che non voglio qui trascurare, perchb parmi 
che nella trattazione di esso l’Autore abbia, contro suo costume, csor- 
bitato dai limiti della pura ortodossia cattolica. Difatti nel cap. IV 
egli ci presenta il dogma della fina le  risurresione dei corpi sotto un 
aspetto che non e certamcnte quello tradisionale.

In che consisted, secondo lui, la risurresione?  Non nel reinte- 
grarsi delle molecole di quel corpo che appartenne, un giorno, all’anima 
bensi nel latto che \'t\nima, colle sue facolti vegetative e sensitive, si 
formeri - nel dl della risurresione  - un organismo che sari il suo corpo, 
qualunque debba essere la materia da cui attingeri gli elementi co- 
stitutivi (pag. 82).

E cotesla idea, ch’egli attribuisce alia Chiesa cattolica (>), suffraga 
con citazioni tolte a S. Tommaso (Smnm. phil., lib. IV, De vita ceterna, 
cap. LXXXI; Summ. thcol. 9, LXX, ai tic. IV, Suppl.) e a Franz Het
tinger: (Apologie du Christianisme, t. I, p. 'Mi).

(l) Cfr. «lel Macinai. I'operctta.* / p u r i s f iin ti (A[H)lo^etica) Roma, Pustct, 1902.
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10 per6, in questa tesi, cattolicamenle non mi ci ritrovo. Bench6 
3 . Tommaso, prevenendo gli odierni studl fisiologici, abbia detto, nelle 
parole riferite dal M6ric, che il Jlusso e riflusso delle cellule non di- 
strugge l'identiti) formate dell'organismo, pure egli scrisse ancora: 
« Resurrectio d id  non poled n isi anim a ad idem corpus redeal, quia 
resurreclio est iterata surrectio, ejusdent antem est resurgere et ca- 
dere  ». (IV Sent., dist. 4, q. I. art. 1). E cio6: egli ammise che sarh 
proprio il nocciolo sostansiale del corpo appartenuto un tempo al- 
l'anima, quello che l’anima riprenderk nel gran giorno. 11 quale inse- 
gnamento b conforme a quello di S. Paolo: Oportet. . . .  corruptibile 
« hoc • iuduere in corruptionent... (II Cor. V, 110), alia eredenza espressa 
nel Simbolo Apostolico: credo .... carnis resurrectioneni (o meglio 
come leggesi in termini oltremodo significativi, nell’antico Simbolo 
della Chiesa d’Aquileia - Credo hujus carnis resurrectioneni), b con- 
forme al pensiero generate dei Padri, come rilevasi dal Suarez (in 
3  partem , qu. 53, disp. 44, Sect. I e seg.) e dei piit autorevoli Teologi 
<Cont'r. I. Perrone, Praclectiones Theologica*, p. Ill, Cap. VII). (Ediz. di 
Milano 1857).

11 quale insegnamento, inline, e proprio quello della Chiesa Cat-
tolica, che nel Concilio Later. IV defini: « __ Qui onines cum suis
propriis corporibus resurgent qua  nunc gestant ».

Tutti i tentativi di interpretare diversamente questo dogma coz- 
zano quindi contro la fed e  ortodossa. Il Bonnet, che nelle sue Ricerche 
filosofiche suite, prove del Cristianesimo (Trad, dal francese, Venezia 
1771), sosteneva che • la risurrezione non sarh che lo sviluppamento 
piit o meno rapido del corpo spirituale sin da principio collocato nel 
-corpo animale, come la pianta nel suo acino > (pag. 224), venne — 
cattolicamenle — ribattuto dal Muzzarelli (Il buon uso della logica, 
■opusc. XXII, tom- VII, V ediz., Firenze 1822).

Non c'b luogo a transazione, dunque.
« L’identitk specifica e numerica del corpo che risorgera col corpo 

-che divenne cadavere b fuor.d’ogni dubbio >, asserisce il gesuita 
Salvatore M. Branli, dopo aver detto che « per virtu divina, nel 
giorno del linale giudizio risorgerh il cadavere umano, e ciascuna 
anima informera di nuovo quel medesimo corpo, che prima aveva •



(II cadavere umano  — note filosofiche. e ginridiche, pag. 8, Terza 
ediz., Roma — Civiltd Catlolica, 1904).

Non so, dopo tutto questo, qual teologica giustificazione resti, a tal 
proposito, al M6ric e all’Hettinger, di fronte alia Chiesa Cattolica. 
Certo, se le loro asserzioni non sono « eretiche » «sapiunt h a re s im ».

Aggiungo che, giusta la tesi di questi due autori, io non vedo piu 
nella risurtesione  dei corpi il gran prodigio divino  che vi scorgono 
i teologi.

Tertulliano, nel suo De Resurrectione carut's, tuttoche ne ricer- 
casse delle analogic nei fenomeni della natura, ricorreva, perb, come 
al piu forte argomento, AWOnnipotensa d i  Dio. u)

Invece, se l’anima, colla sua « virtute injorm ativa  » potrJi fog- 
giarsi un corpo adatto alia nuova economia che s’inaugurery per essa, 
il miracolo riducesi a cosi microscopiche proporzioni che non lo si 
riconosce piit tale.

* * .
L’Autore chiude il suo lavoro con quell’ ordine d’idee col quale 

l’aveva cominciato, insistendo, ciob, sull’impotenza della scienza umana 
a penetrare gli arcani del mondo invisibile e sulla conseguente neces
sity, che incombe alia ragione, di sottomettersi, come alia pih sicura 
guida, al magistero della Chiesa — (p. 456, vol. II).

Lasciando stare, per ora, cotesta pretesa necessitd, io domanderei 
al M6ric: E egli proprio vero che la scienza — la quale tanti segreti 
alia Natura ha giy strappato — sia fatalmente condannataa veder la via 
delle sue conquiste preclusa dal simulacro inespugnabile della Morte ?

Non mi sembra. La morte £ anch’ essa un fenom eno, e, in quanto 
tale, non pub togliere all’indagine scientifica la speranza di sorpren- 
derne l’arcano.

Vincenzo Monti cosi apostrofava la Scienza:
Che piu ti restat — Infrangere 
Anco alia morte il telo
E della vita il nettare ;
Libar con Giove in cielo!
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( ij Nel cap. 5 8  s tr iv e : ♦< Mont us Dtus rtficere quod fecit..,, qucmodo vita confertur a Deo, ita 

et refertur •*.
(2> V edi nel vol. I — l* ** Introduction » p. X V III.
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Forse il poeta nel suo entusiastico voto andava iroppo oltre, perchb 
la distruzione della morte come fatto, implicherebbe la distruzione 
stessa della vita, che da quella b condisiouata\ ma che il potere della 
Sfinge cupa debba essere un giorno annichiluto, non e « follia sperar».

Anzi oggi, per gli spiritisti, il grande trionfo sul « re degli spa- 
venti ». che terrilicava il pio Giobbe, b gia un fatto compiuto, ed essi 
possono ripetere con Paolo: Absorpta est mors in victoria! (1 Cor. XV, 
54). E per i profani alia nuova sciensa dell'anim a, il cielo plumbeo 
del passato va dolcemente colorandosi in rosa. ,

Gli odierni studi psichici, coH’allargare sempre piu lo spiraglio che 
gia hanno aperlo su it’ultra riva, dimostreranno a tu tti, in un avve- 
nire piti o meno lontano, essere la Morte la benelica Dea che perpetua 
e intensifica, sotto novella lorma, il fremito della vita; e alio stanco e 
assetato pellegrino addita l’oasi del refrigerio e della speranza.

Certo, non tutte le leggi dell’oltretomba verranno compresc dalla 
nostra mente pargoletta.

Finchs saremo astretti dalle barriere dei sensi, molte cose del 
« moiido dello spirito », sfuggiranno alle « categoric » del nostro pen- 
siero, alle stesse convenzionalit.’i della nostra favella:

Trasutnanar significar per verba 
Non s i po tria__

(Da n t f , Paradiso  I, 70-71)

Cib nondimeno, intravveduti i chiarori antelucani, gli uomini del- 
l’avvenire potranno attendere, sicuri e giubilanti, il momento che loro 
dischiuderi quella

luce intellettiial piena d'amore,
in cui le Supreme Realtii verranno contemplate «facie ad faciem  » 
fl Cor. XIII, 12).

E knesto S enAreca .

Napoli, Gennaio 1909. 
Via Sette Dolori, 41.
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LA PA LA D IN ©
A L L ’IS T IT U T ©  P S IC O L O G ie ©  D I P A R IG I

Pochi giorni prima che uscisse nel Bulletin tic I’Institut Psychologique di 
Parigi il rapporto sulle sedute raedianiche date da Eusapia Paladino a questo 
Istituto nel corso degli anni 1905-906-907-9U8, Cesare Baudi di Vesme ne pubblicb 
le parti pin interessanti e le comments in un articolo stilla Stampa di Torino, 
che riassumiamo associandoci completamente alle conclusion! dell’Autore.

• La pubblicazione del rapporto dell'I. G. P. di Parigi, sotto un certo aspetto 
6, o avrebbe dovuto essere, uno tra i principal! avvenimenti che abbiano mai re
gistrar i fasti degli atudi psichici. Si tratta infatti di uno tra i medii pin notevoli, 
di cui siasi avuta finora conoscenza, che e stato sottoposto all'esame, non pin di 
un gruppo di cui tacevano parte pochi scienziati solamente, e che non doveva 
tenere che un limitato numero di sedute, ma d'un Istituto scientifico speciale, che 
compieva in proposito un esame « a fondo, trattavasi di uno sforzo che superava, 
per la sua durata, quanto finora era stato coinpiuto, e che permetteva di miglio- 
rare colla lunga esperienza i sistemi usati dapprima, e far si che nulla orntai 
rimanesse d'intentato ed imprevisto. Si era avuto tempo d'immaginare ed applicare 
apparecchi registratori d'una perfezione sconosciuta lino ad ora. Tranne pochis- 
sime persone — per la pin parte donatori delle somme necessarie a queste espe- 
rienze — non assistevano alle sedute che scienziati, alcuni dei quali di fama 
mondiale, come il d'Arsonval, il Curie, la signora Curie, il Richet, il Branly, ecc.

E' quindi naturalissimo che dai fautori come dagli avversari degli studi rae- 
tapsichici, il risultato di queste indagini venisse atteso col pin vivo e legittimo 
interessamento. Ma i risultati ottenuti sono stati, inferiori alia aspettativa e spro- 
porzionati all’enorme spesa incontrata di 25.000 lire.

Di alcuni fenomeni venne accertata la realth: colpi battuti o grattamenti nei 
in obi I i generalmente quando Eusapia faceva mostra di picchiare o grattare a di
stanza; movimenti e sollevamenti della tavola usata per le esperienze (pel controllo 
di quest'ultimo fenomeno si era ricorso a guaine di legno per le gambe e suonerie 
elettriche che escludevano qualsiasi contatto sospetto del medium); gonfiamenti 
della cortina del gabinetto medianico, movimenti e traslazioni di oggetti, contatti 
sugli astanti, apparizioni di luci, ecc., ecc.

Per altri fenomeni, invece, prevalse l'ipotesi del trurco, e ai trucchi della 
Paladino il Courtier, relatore delle sedute, dedica molta parte ; anzi, secondo il
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Vesme, troppa parte del suo rapporto. Che la Paladino possa aver truccato, nes- 
suno lo esclnde, ma le prove di tali trucchi apportate dal relatore sono veramente 
troppo tenui. Per esempio si tratterebbe di un capello con cui Eusapia si sarebbe 

,una volta esercitata ad iinitare fraudolentemente lo spostarsi dei piatti di una 
bilancia colla imposizione delle mani a distanza. In questo esercizio sarebbe ella 
stata sorpresa dal signor Otto Land, assistente d'un professore della Sorbona. Si 
noti cite si era fuori di sednta e che si pub benissimo ammettere che Eusapia si 
limitasse a soddisfare cosi una sua curiositft. Un'altra volta uno fra gli sperimen- 
tatori, il conte Bubna, credette di vedere un capello luccicare fra le mani del 
medium, mentre questi spostava a distanza un foglio di carta. Ed a questo propo- 
sito pub osservars*i che il Bozzano di Genova pubblicb, tempo fa, un articolo sulla 
Rivista di Studi Psichici, dimostrando come fra le mani d'Eusapia si formasse 
talvolta un filaineuto luminoso, e come gli sperimentatori, col tatto e colla vista, 
abbiuno potato accertarsi cbe non si trattava di filo naturale.

Un'altra prova cnnsiste in un piccolo chiodo che, in una certa occasione, cadde 
al suolo, a pie d'Ensapia; si poteva credere che ella se ne fosse servito per imi- 
tare alcune fra le traccie dello stiletto sopra la cartit affumicata distesa sopra un 
cilindro del Marty. Non se ne ha perb altra prova.

In un'altra circostanza, mentre aveva luogo il sollevamento di una tavola, si 
noth che una forte pressione era necessaria per ribnssarla; ma il vicino del medium, 
passando la mano sotto la tavola, incontrb il ginocchio d'Eusapia aderente alia 
sponda inferiore della tavola. Questo poteva spiegare la resistenza che opponeva 
la tavola a ridiscendere al suolo.

Infine, dopo una seduta in cui s’era ottenuta una delle note impronte d’una 
mano coperta di stoffa, sovra l'argilla, si trovb al suolo un cencio il cui tessuto, 
esaminato con una lente, appariva, non idenlico, ma almeno simile a quello 
che si riscontra in certe impronte. Per Dio — conimenta il Vesme — che prova 
stringentel

Questi sono gl'indizi di frode rnccolti all'Istituto Psicologico. Si pub essere 
sorpresi che in tante sedate non siansi prcsentati maggior nutnero d'incidenti che 
abbiano potuto interpretarsi in senso sfavorevole al medium.

In ogni modo, pur riconoscendo la grande importanza di questa iniziativa del- 
I’Istituto Psicologico parigino, la quale prova, come fa notare il relatore, • che 
gli scienziati hanno cessato dal disdegnare queste ricerche e vi recano, al contrario, 
una curiosity sempre pin grave ed appassionata in ogni paese •, pur compiacen- 
doci che per parecchi fenomeni si sia giunti • ad escludere l'ipotesi d'allucinazione 
collettiva », conveniamo col Vesme che si poteva ottenere rnolto di pih e che se per 
nlcuni fenomeni non si b potuto ottenere I'approvazione unanitne degli scienziati 
questo lo si deve al fatto che le sedate non furono tenute da un gruppo unico ed 
invariabile di sperimentatori.

All' Istituto Psicologico di Parigi si segut un sistema ancora inedito tra i 
buoni sperimentatori: quello d'invitare scienziati ad assistere ad una, a due, a tre 
sedute, nelle condizioni pit's disordinate. Ne risultb che una unita di criterio non 
potb costituirsi, giaccbe uno scienziato non aveva assistito alia seduta cui aveva
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partecipato quell’altro; quando il primo sosteneva l'autenticita di un fenonieno di 
cui era stato testimone, il secondo non poteva contraddirlo, raa gli opponeva il 
risultato di un'altra seduta in cui si era crcduto riconoscere la (rode.

Di qui un certo stato di dubbio, di teniennainento, cbc si ripercuote nel rap- 
porto del Courtier.

Si potr& dire, conclude il Yesme, che le csperienze di questi ultimi quattro 
anni all'Istituto Psicologico hanno aline no servito ad apprendere coroe convenga 
comportarsi un'altra volta. Ma e verameute pagare un po' troppo caro l'esperienza, 
ed avrei prcferito che si fosse fatto bene quesla volta, per itnparare come si possa 
far male in qualche altra futura circostanza.

a. b.

P E R  UN* H F F E R M A Z IO N E  E R R O N E H

(LKTTKKA APfcKTA Al. SlC. C. Ub YhSMK)

Chiaiissimo Signor C. de Vcsme,
Ncl numcro dcppio del /.° e del 16 febbraio 1909 degli Annales des Sciences 

Psychiques, trovo a pagina 42 un ccnno ad un calco medianico, che & precisamcnte 
stato ottenuto in casa mia (Ella vedra in calcc della figura 13 la ftrma chiarissima di 
mio padre).

Ora nel Rappoito sopra le sedute di Eusapia Palladino, all'Istituto Generate di 
Psicologia, si dice che la figura 13, rappresenta due modelli, I’uno ottenuto durante 
la seduta, Valtro domandato ad Eusapia dopo la seduta, a scopo di confronto, e si 
afferma che i due modelli corrispondono in dimensioni e in volume ed hanno le me- 
desime particolai iti.

bill mio libro Eusapia Palladino e le sue sedute, edito nel 1907, in Genova 
dallo Stabilimcnto Tipografico del Successo, al!e pagine 131, 132, 133, studio con 
abbastanza chiarczza il calco riportato ora dagU Annales, senza indicare la fonte, 
e scrivo :

« Riassumendo : il calco della prima mono, quelle, alia nostra sinistra venne 
eseguito nel gabiuetto medianico a luce rossa, a noi invisibile; invece il calco della 
seconda mono si formd per proiezione fluidica a noi visibile, alia luce elettrica bianca, 
con I'atto sincrono a distanza della mono di Eusapia. »

Con questo, non ho detto che ho chiesto al medium un secondo calco per con- 
frontarlo con il primo, ma che il calco della mono a sinistra venne eseguito nel ga- 
binetto, c chc it secondo calco accadde fuori del gabinetto.

Tanto il primo che il secondo calco non so no stati fatti dal medium. Il medium 
ha solamcnte concorso nel secondo calco con un moto sincrono.

Non 6 quindi possibile, anzi i  errato, lo studio fatto Ji confronto tra i due calchi.
Voglia la S. V. Ill.ma, in omaggio alia piu pur a verita, rettificare I’errore.
Con perfetta osservanza . _ . __‘ ' dev.mo Ernesto Gellona.
Genova 1909.
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n T T n e e m  e  e o N T R A T T n e e m

sol terreno della Psicologia Supernormale

(.RlSPOSTA non  c o m p a k a t iv a  a l  p k o f . M o k s k l l i).

Ho creduto di modificare in questa risposta il sottotitolo dell’arti- 
colo del Prof. Morselli, dove era detto: • Esame critico comparativo 
di un’opera recente sul Problenta dell’anim n  », per la semplice ragione, 
che, essendo 1’esame critico comparativo d i un lavoro proprio con 
quello di un altro in senso opposto, un esame non sereno ma passio
nate, polrei come lui farmi vincere da una^rolissity noiosa e pesante, 
che finisce sempre per essere inconcludente: e potrei altresi farmi 
trasportare in quello stesso uragano di parole con frequenti scoppii 
d ’insolense, cost come Egli ha faito, che mi larebbero pentire delle 
cortesie usategli nel mio libro, se non avessi l’uso di discutere con 
quella correttezza di form e  e sopratutto d i sostansa, che b la carat- 
teristica del ragionatore che sa di trovarsi dalla parte del vero.

A prescindere da cib, non b possibile un confronto tra due opere 
di genere'assolutamente diverse, il confronto supponendo due cose di 
tiatura identica e non due cose di natura eterogenea. E poi — am- 
messa la possibility del confronto — questo non pub venir fatto dalle 
parti interessate, ma da un terzo che abbia la competensa e I’autorild 
di giudicare, quindi non devo limitarmi che all’esercizio del solo dir it to 
di legittim a difesa, contro una violensa attnale ed ingiusta.

Devo per la verity dichiarare, che non avrei sentito per parte mia 
il bisogno di rispondere al sullodato Professore, se non fosse per coloro 
che, inesperti dell’arte della polemica, potrebbero credere che io non 
avessi argomenti da contrapporgli.



Primti d i tiilto, meltiamo a posto i  fa tti. Quando io pubblicai il 
mio libro, nello seorso luglio, dove in un capitolo si parlava del Mor* 
selli, crcdetti doveroso di mandargliene una copia con una dedica di 
cortesia net frontespisio. Niente leitera di accompagnamento. E perchfe 
gliela dovevo strive re, forse per mettermi sotto la sua alta proiezione?* 
Non ne sentivo bisogno, e non ho mai nella mia vita, anche nelle 
graud i burrasche, ricorso all’opera di mecenati. Ho avuto sempre 
disprezzo per gli uomini che si mettono aU’ombra della protezione 
del piu forte.

II Professore — dopo un tempo sulficientt- per leggeilo — il 7 set- 
tembre mi scriveva tutta di suo pugno la seguenie leitera, the credo 
utile trascrivere per quello che dirb appresso.

Genova, 7 set tembre 190S. — Egregio signore, — Le tiebbo tin ringrazia- 
meiito per I'invio del suo libro, per la dedica e per le parole corlesi, che qua 
e Id il libro contiene verso di me. Ma nello stesso tempo desidero dirle che 
Ella lia verso di me alcnni torti, non ha forse letto I’opera mia con sufficiente 
attenzione:

1° Che io non abbia scritto un’opera sn tntto / ' immenso materiale spi- 
ritico... ma, Dio buono, lo dico si no dalla pfima riga delle mie 1200 pagine! 
Cosa potevo fare di piit per risparmiarmi un'acensa che non ha senso dal 
momento che io un trattalo simile non l'ho voluto e forse non I'ho sapnto 
(come non lo saprebbe ttessnnoj scrivere?

2." Il litolo? Ma, egregio signore, il vero titolo dell'opera i  il sottotitolo’ 
che ne spiega chiarissimamente lo scopo : Note e impressioni, etc. Mi sotio fer- 
inato nella parte analitica, a quello che io ho vednto della Paladino. Ma perch? 
dovevo analizzare la Piper o la Fox o il Politi che non ho visto? Soltanto, 
come lei e gli altri credenti citano fa tti che non hanno visto e li giudicano 
per analogia, cost ho talto io.

3° Terzo, non ho citato F.... T.... Z.... ecc., ma perch? dovevo 'occnparmi 
di tntto il mondo? Ognuno sceglie gli avversarii che gli piaccionoj dirb cost, 
io non avevo I’obbligo di fare la reclame ai detti signori, tanto piit che nes- 
snno di essi si i  occnpato scientificamente di Eusapia (noli che le mie sedate 
risalgono al 1901-1902 e che ho pubblicato le mie impressioni di allora), e 
che la loro autorita i  scarsissima anche presso gli studiosi serii di psichismo, • 
dei qitali tntti invece ho citato nomi, opere ed idee.

4°  Ho visto mia rnadre, perche (dice lei) ho piantolll Dio santo, voleva 
forse che mi sentissi annnnziare la vennla di quella persona carissima senza 
eommuovermi? Non sono two spiritista abituato a parlare coi morti: e i  morti 
che ritornano mi fanno effetto. Ma legga le mie spiegazioni, e le legga bene, 
e vedrd che ? illogico parlare di identificasione. Se non aveva la statura, it 
corpo, la capigliatnra, la voce; se non sapeva le generalitii pi£i semplici della per-
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sona evocaia, come vuol pretendere che nel teleplasma fonnato da Eusapia (sep- 
pure non era Eusapia che frodava, come l'ho acceunato nel mio libro) io 
identificassi mia madre? E via, mi scusi, ma la logica £ una gran bella parte 
della filosofia ! ,

Potrei coutinuare a ribattere cost una per una tulle le sue obbieziont, non 
perclti io mi ritenga infallibite. come lei suppone o mostra di supporre, ma 
perchi le assicuro che la materia la ho digerita non ostante /'humeiir di cui 
faccio Corse troppa pom pa nella mia opera.

Mi bastano i giudisi di Richet che dicesi aminirato del mio (egli scrivej 
capolavoro. E si che Richet deve aver digerito la materia spiritica. Ella mi 
accnsa di far coufnsione tra spiritismo, teosofia e occullismo.... Ma £ curioso, 
se in almeno died luoghi dell'opera io dichiaro che li distinguo!!? E poi 
sono io forse o non £ Papns che confonde e mescola, per esempio, spiritismo 
ed occullismo? E i leosofi italiani non sono spiritisti?

Ho letto ad ogni modo il stio libro e, a parte le opiuioni finali, mi preme 
dirle che sono stupito come il Myers sia da lei trnscnrato, anzi mai citato 
con quella riverenza che tant’uomo merita. Son £ egli il solo, il vero, I'unico 
filosofo e pensatore dello spiritismo?

Ebbene, Ella mi accttsa di spregiare i fachiri e mi oppone Jacolliot ?!! 
Anzitu/to Jacolliot ha scritto, forse lei non lo sa, un liberculo contro lo spi
ritismo sotto il nome di Philips. E poi i Jachiri non li ho demoliti mica io, li 
ha sotterrali Myers.

Fra gli argomenti in favore dello spiritismo lei seguita a citare la rive- 
lazione dei satelliti di Urano (?) quando Flammarion, che £ astronomo valo- 
roso e spiritista, ha dimostrato che quella £ una vera balordaggine strepitosa, 
un errore astronomico!... Ella seguita a citare la ultimazione del romanzo 
di Dikens quando la Fairbarke, che £ una psicologa nel di lei senso, ha dimo
strato che £ una invenzioue, un canard di quatche cronista o reporter/...

Ella mette James tra i credenti uello spiritismo, quando cid non £ affatto 
vero. Basta leggere qttello che Egli scrisse nella Psicologia ti).

Ella cita le strabilianti ajjermazioni di Lodge, ma non dice che la society 
di Ricerche psichiche, sbalordita dallo intempestivo zelo del suo ex presidente, 
si £ affrettata a pubblicare riserve esplicite.... e ft nor a non si £ sapnto altro, 
come non si saprh mai probabilmente (a).

Mi perdoni se arrivo Jin qui e mi fernto; ma ho voluto provarle che ho letto 
il suo libro e che posso discutcre con lei e con chiunque sttllo spiritismo, perch£, 
creda, digerisco benissimo ed ho lo stomaco (cerebrate) buono. Le confermo la 
mia stima e simpatia. — Prof. E. Morsklli.

(t) Prego il lettore di notarc come in quests parte il Morseili si sia dovutn ricredere confirm- 
tandola con quello che scrive a  pag. 19 4  del suo articolo 5* rlgo: « Guglielmo James, che t  un 
grande psicologo e a un tempo un persooaggio non sfavorevole alle teorie spirthche ecc .».

(a) II lettore ai saik accorto come neU*articolo del Professore, su queato appunto fatto all1 in- 
tempestivo zelo del Lodge, si tenga il piu asaoluto ed... opportuno sileuzio.
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Ho pubblicato la superiore lettera per corrcggere due affermazioni 
inesatte del Professore di Genova che hanno molto valore ai fini della 
mia risposta, c io t: che egli m i abbiu scritto in risposta ad tina mia, 
che egli non lesse a principio il ntio libro, che ebbe solamente guar- 
dato e scorso rapidamente.

Sono queste due affermazioni, come si vede, inesatte, ed egli oggi 
mi ripete pubblicamente in ben a/tra forma  quello che mi scrisse il 
7 settembre 1908.

Perchfe oggi solamente — dopo sei mesi — si ricorda di me ?
La risposta e semplice ed 6 evidente: perchi: crede in tal modo, 

mettendomi in istato di accusa, di poter demolire o per lo meno di- 
screditare i giudizii e gli apprezzamenti dati sul mio libro da uomini 
noti in questi studii, italiani e stranieri, i quali hanno tanta compe- 
tenza quanto ne ha lui I (a sentirselo dire, io lo so che gli dk ai nervi — 
me ne dispiace — ma questa e la veritk che e stata dichiarata da uo
mini come William James ed altri, i di cui giudizii sulla compefensa 
in questa materia, i nostri lettori conoscono); e perchfc si k sentito 
pungere nell’amor proprio, ed in quel senso di autoritk quasi dispotica 
in cui egli (forse anche incoscientcmente, perch6 ama di non averlo 
detto) vuol collocarsi, senza il consenso per lo meno della maggioransa. 
Il tempo del dispotismo peri) fe finito, ed ora non ci sono piit, in paesi 
civili, che forme costituzionali a base di maggioranza, ed £ giusto 
quindi di intenderci una volta e per tutte. Il Prof. Morselli 6 un gran 
Psichiatra, un ftsiologo disiinto, un professore di molto merito — cosl 
almeno 1’ho ritenuto — a meno che non m’inganni, perclie aquesto punto 
io posso tcmere di esagerare anche sul suo conto, dopo che egli mi 
rimprovera, ncl suo articolo, che io m i lascio facilm ente persuadere e 
convincere delta facile  creasione della celebrita!

Per6 tutto questo non basta per avere autorith piu degli altri 
intorno alle forze occulte della natura, perchfe quando dallo esame del 
fa tto , di cui il Professore non ha cerlamente la privativa, si passa 
alle ipotesi di spiegazione, si entra in pieno campo speculative), ciofe



nel campo aperto a tutti coloro che sanno ragionare e pensare, — dove, 
forse coloro che traitano coi pazzi ci potrebbero stare a disagio. — a. 
tutti coloro che spendono il loro tempo in una non inerte, n& sterile  
vita intellettuale,

Conseguensa d i queste preinesse: — II Prof. Morselli pig!ia la pa- 
rola per un fatto personale, ciofe per dare una lezione a coloro che 
hanno giudicato inesattamente e partigianam ente  (sic) il mio libro, 
di cui non hanno saputo rilevare i difetti che egli crede di mettere in . 
cvidenza, e per punirli dell’audacia loro nelPafifermareche.il mio libro 
ha scosso, per lo meno, gli argomenti Morselliani. Questa contro di me 
adunque 6 una vendetta trasversale.

Modo d i esercilare questa vendetta. — Nel contrasto quotidiano:. 
della vita sociale, gli uonv.ni lottano in due modi: o col discredito che 
mira ad indebolire Pavversario, o ajfrontandolo direttainente col ,ra- 
gionamento e coll'argomentazionc, se trattasi di opinioni, pagando di 
persona se si tratta di altro genere di lotta.

Dei due sistemi, il primo e il piCi comune perchb e il.piit facile.il . 
piu comodo e qualche volta il piii adatto alia educazione morale delle; 
masse incoscienti, alle quali piace piu il crucifige che Vosanna. i l  se- 
condo fe il sistema dei forti, di coloro che hanno dalla loro, parte la. 
ragione e la capacity di farla rispettare. E non solo e il sistema dei 
forti, ma e anche il piii naturale, il piu conducente alia veritil% che pod 
deve cssere il line ultimo del contrasto. .. .

Dato, ad esempio, che un un uomo spavaldo ed arrogante( trovan:. 
dosi in lotta con un rachitico, ne riceva la peggio. finisce di essere 
perditore nella lotta, provando che Pavversario era rachitico?. E nel 
campo delle opinioni, provare che quella contraria pub essere errata, 
o detta in mala forma, e convincere della verity della propria? ..

No ceriamente. Dunque il sisfema del discredito, per quanto piu 
comune e piii in uso, non raggiunge il fine voluto, mentre l’altro della , 
lotta diretta nel campo delle idee, fatta sobriamente, edueatamente, 
civilmente, b il sistema piit congruo al fine di raggiungere la. v.eritk.

Ora il Prof. Morselli — ccrto non eonosccndomi abbastanza —,ha 
creduto di adottare il primo sistema, che nel fatto inispecie si traduce 
cosl: I partigiani di Calderone dicono che gli argomenti in « Problerna
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dell'aninu » hanno seossi quelli di * Psicologia e Spiritismo », discre- 
diriamo Calderone, non fosse altro, snremo discreditati entrambi (nelle 
nostre argomentazioni, s’intcnde).

Ebbene, io con un poco di pazienza — distraendo anch'io un poco 
di tempo alia mia non iuerte, tii sterile vita intellettnale, senza ripi- 
gliare dagli scafifali i due grossi volumi del Professore, proverb a co- 
loro die ci seguiranno iinparzialinente, che Egli, addentandomi a quel 
modo, non ha potuto che morJere un estremo lembo del mio mantello, 
riuscendo puramente e semplicemente a darsi torto e niente altro.

Veniamo alia dimostrazione.
Io invito il lettore, che gia. ha. letto I’articolo del Prof. Morselli di 

31 pagine in Luce e Ombra del numero passato, in tutta la sua sfol- 
gorante ampoIlosit&, ed in tutto lo splendore di una forma pretenziosa, 
di rimetterselo sott’occhio e di seguirmi con un poco di attenzione.

L'articolo comparativo del Professore di Genova, sfrondato dai 
suoi contorni, si pub dividere in tre parti: a) una prefazione cortese al 
mio indirizzo, per compensarmi delle scortesie che verranno dopo;
b) una predica apologetica che chiamerei ineglio — se mi si consen- 
tissc di creare anch’io un vocabolo — autoincensatoria della sua opera, 
dei suoi merit! personali e del suo valore dottrinale, di cui non gli si 
pub dar torto, essendo l’effetto * dell’alta suggestione di paternii& » 
come egli stesso dichiara, per la sua « Psicologia e Spiritismo * da un 
lato, c dall’altro. come penso io, la esleriorissasione m atenalissa ta  
(il teleplasma) del pensiero che egli concepisce della sua personality;
c) una parte, e questa bisogna andarla ceroando colla lanterna di Dio- 
genc, che io chiamerei discreditativa  della mia opera « Il Problema 
dell’Anima >.

E di questa ultima e minima parte che io ho il dovere di occuparmi.
yViwa capo d'accusa. — 11 mio ’libro t  un lavoro da dilettante: 

1.® Perch6 ho adoperato la parola anim a  invece di spirito  <■»; 2.° Non 6 
sperimentale, perche non c’fe ombra di esperimenti proprii; 3.° Perchb 
ho citato il Dott. Fugaison e poi il Mesmer mentre questi nacque nel 
secolo XVIII e I’altro fe contemporaneo; 4.° Perchb 11 nomi, che egli 
trascrive, di autori stranieri, in pib di 200 che ne ho citati, sono stain-

(i) Il Professore ha gia acnlenziato che avendo AksakoflT, dato alia parola animat un significato 
dtverso da <)uello che esso ha avuto siuora in linguaggio filosofico, bisognera guardarst bene in a y  
venire di adoperarla in quesio senso. Peccato che non irovi un sositiuto inagari in genovese /
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pnti (non sempre eh! perche qualche ultra volta lo sono esattamente) 
con errori tipografici senza che fossero state fatte le correzioni in 
trrata-corrige. Ergo, per queste quattro ragioni (costitnzionali), non 
avevo il diritto di accusarlo « di mancata assimilazione, di scarso ap- 
profondimento di conoscenze sullo spiritismo e sulle dottrine e ere- 
denze afflni ».

Questa prima parte della critica del Professore mi d i l’aria del 
maestro di villaggio, che insegna in prima elementare, nell’atto di 
correggere il dettato al suo piccolo allievo. Vuol dire che per questi 
errori di stampa, non corretti in errata-corrige, per avere scritto il 
nome di Fugaison prima di Mcsmer — pur non disconoscendosi la 
rispettiva data di nascita — per non avere adoperato la parola spirito  
invece di anim a,cheva  intesa nel senso aksakoffiano,mi merito.secondo 
il suo inappellabile (?) giudizio, qualche punto di meno della idoneity. Ma 
da questo ad usarmi la sgarbatezza, per servirmi della sua frase, alio 
affermare che io non abbia cultura storico-psicologica, ci corre. lo potrei 
dirgli che in questa materia posso fare a meno del suo giudizio, ma 
siccome si tratta di apprezzaniento e non di argomento, mi limito 
solamente a rispondergli che al suo apprezzamento, che nellacontro- 
versia £ diventato passionate, si contrappongono gli altri giudizii 
pubblicati e quelli che to sarantto, italiani e stranieri, non dimenti- 
cando per ora il De Rochas, il Bianchi, il Farina, il Luraghi, lo Scotli. 
il Penzig, il Cervesato, l’Hoffman, il Venzano, il Paolucci, lo Sciangula. 
irVisani Scozzi, l’Emmanuele, il Ministro Rava, il Graf, il Sighele, 
il Luciani, il Tommaso De Amicis, il Giacchetti, il Sante Desanctis, ecc. 
tutte personality note nel mondo letterario e scientifico, di scuole ed 
ideality diverse che non sono certamente quei correligionarii a cui 
accenna il prof. Morselli, e dei quali non g li faccio ricordo, essendo 
stati i loro giudizii pubblicati nel foglio reclame che ha dato ai nervi
del professore; tutte persone che valgono...  (i confronti sono sempre
odiosi).... faccio quindi come colui che guarda e passa.

Ma, la mia opera non £ sperimentale perchfe mancano gli esperi- 
menti proprii, cosicchfe, secondo il Morselli, il materiale accumulato 
dagli uomini di scienza nei loro gabinetti, sul quale si sono gik costi- 
tuiti sistemi, deduzioni, pratiche applicazioni, non e materiale spe-
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rimentale di cui possono servirsi quelli che di esso vogliono fame 
oggetto di altre applicazioni. Or io ho tenuto conto di due ca
tegoric di esperimenti, quelli ormai assicurati sulle varie forme di 
manifestazioni dell’ipnolismo e in quelle parti che piit non si discutono,. 
servendomi del materiale, per dir cosi, della scienza ufficiale, traen- 
dolo dagli studii del De Rochas, del Luys e degli altri non pochi 
sperimentatori insigni in questa materia; ho poi tenuto conto del 
materiale medianico, sul quale non avevo piit bisogno di metter fuori 
le mie personali esperienze, non dubitandosi piit della fenomenologia 
varia, come dissi nel mio libro, nfe meno dallo stesso Morselli, che 
prima ne dubitava.

Io non dovevo far nulla di piit per avvalorare la realta del fetio- 
meno, che nel mio sistema di studio 6 dato come dimostrato, doven- 
domi io occupare solo della riccrca delle cause che lo produeono, se- 
condo il mio modo di vedere.

Scrissi adunque per coloro che accettavano il fatto come dimostrato 
e, per coloro che non l’accettano, le mie ricerche sulle cause non hanno 
valore, ed implicitamente non hanno valore le 1046pagine di « Psicolo- 
gia e Spiritismo » in quanto i negatori del fenomeno riterranno puie 
Morselli come uno dei tanti allueinati.

Ma, e egli vero che gli scienziati non si servono del materiale 
collettivo della scienza, se prima non provino per conto proprio? Se 
cosi fosse, il chimico ricuserebbe di prestar fede al materiale di ri- 
cerca raecolto dal medico, il matematico a quello del fisico, il m ei-  
canico a quello dell’astronomo, e via discorri. Un materiale resterebbe 
tale, se pure, nella stretta cerchia degli specialist!, e gli altri non ne 
potrebbero, n6 dovrebbero usare- Il Prof. Morselli quindi, deve convc- 
nire che da questa parte la sua critica k per lo meno deficiente.

-  256 —

Secondo capo d ’accitsa. — Perche non ho citato Myers ed invece 
ho citato Figuier, Flammarion, Jacolliot, il D.r Baraduc, l’almanac- 
chisla (?) Piobb. Il Professore di Genova evidentemenle perde le staffe 
con molta facilita, ed io — scbbene il credere sia cortesia — non credo 
con serieti che E gli occitpi sentpre il suo tempo iitilineiile, perchfe



■certe cose provocano il buon umore. Io ho citato, a tempo ed a luogo, 
tu tte  le m igliori autoritd della sciensa , ed ero padrone di citare anche 
quegli autori che a lui non piacciono, perchb anche nelle opere di loro 
avrei potuto trovare cose utili, come letrovai real men te. Ora il Proiessore, 
lungi dal farmi un appunto per averli citati, mi avrebbe dovuto provare 
di aver cib fatto a sproposito. Non solo, ma avrebbe dovuto provare, che 
per gli altri molti autori che ho citato, celebrita vere ed autentiche, per la 
quasi unanimity di coloro che hanno diritto al voto, ho male interpretato 
o erroneamente esposte le dottrine, colie quali, da tempo, furono con- 
lutate le rifritture scientifiche, con cui il Morselli vorrebbe spicgare i 
fenomeni medianici.

Di tali celebrity, il professore ama di non parlare, forse per fine 
nrtifizio di polemica.

Egli poi chiama confusionismo (?) quello di Du Prel, e tace del 
mio esame comparative tra la filosofia di quest’ultimo e quella di Ema
il uele Kant. Che ci trova da opporre il Morselli a questa filosofia di 
Kant e di Carlo Du Prel, il quale fe tutt’altro che un confusiomsta? 
L'ha studiato Egli il Du Prel da questo punto di vista? Procuri di 
farlo, se non l’ha fatto, invece di scrivere questo genere di articoli 
critici-comparativi.

Mi ricorda a sproposito l’esoterico Chatterji, come se costui fosse 
un valore trascurabile. Ma crede,il Professore, di demolire uomini ed 
idee a via di punti interrogativi ? Sicuro che il mio libro a1 traverso 
di questo ricamo di rilievi (che se dovessi qualtficare dovrei adoperare 
un termiue molto energico) gli apparisce un po’ gracile.

Questo contorcimento della ragione, non mi dovrebbe meravigliare, 
perchb dovrei comprendere che e l’effetto dell’adattamento psichico 
che taluni hanno dato al loro cervello — in modo che essi non pen- 
sano pib come la comune degli uomini, ma diversamente — ed e da 
cib che proviene che essi, i quali apprezzano e giudicano le cose sen- 
sibili della vita, a parte della logica comune, quando si trovano di 
fronte allc leggi dell'Ignoto, si dibattono in un labirinto di idee strane 
ed inconcludenti.

Terso capo d’accttsa — Stralciando un periodo a pag. 368, Egli mi 
accusa di pigliarmela colla fretiologia, e mi critica perchb ho appajato 
Call con Lombroso e perchb ho detto il Gall creatore della fretiologia.
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Che? Forse non fu Gall il creatore di questa cost delta  scienza? 
William James, a pag. 22 dei suoi « Princ.ipii di Psicologia■» dice r 
« Gall e stato il primo a richiamare Vattenzione sui rapporti che pas- 
sano fra il cervello e le operazioni mentali. Pero le applicazioni che 
egli fece delle sue viste teoriche alia psicologia, colla sua fam osa  
frenologia, colla quale egli localizza nelle varie parti del cervello le  
singole facoltii dell’anima, non erano basate su fondamenti scientific* 
saldi, per cui la sua teoria passd d i moda e perdette ogni credito. »

10 so bene adunque quello che ha fatto Lombroso ed altri, e so 
anche quanta critica hanno sollevato le dottrine di antropologia cri
minate  nella scienza che collivo, ma qui non b a proposito una di- 
scussione che, se piace al Professore, potremo fare a parte. Per ora 
notiamo che a pag. 3<>S ho citato opportunamente la frenologia , rife- 
rendomi alia dottrina da me sostenuta, che ciofe Vanima b una forza 
organizzante della materia, e ho creduto di dimostrare come sia questa 
che imprima alia form a cerebrate le condi/.ioni essenziali adatte alia 
maftifestazione delle proprie inclinazioni. Io non so, se anche ora dopo 
la evoluzione compiutasi nella coscienza del prof. Lombroso, pensi egli 
ancora che il delitto, fin nella sua prim a manifestasione, i  legato a lle  
condisioni dell'organismo e ne & un effelto direlto  (Lombroso, Lezioni 
di medicina legale, 1880). Non so se egli creda tuttavia a tutti i postulate 
da lui sostenuti in queH’opera veramente dotta « L ’ Uomo delinquente  
in  rapporto a ll’antropologia » e nell’altra « L"Uomo d i g en io ». Sup- 
pongo perb che molti di essi saranno certamente mutati, o per la  
meno conciliati colle nuove concezioni che egli ha avuto il lodevole 
coraggio per la suprema legge dell'onore, che deve distinguere la  
scienziato vero, di confessare.

Quello che £ certo b questo che il Direttore dell'* Archivio d i  
Psichialria, Sciense Penali, ed Antropologia Criminate », alia cui- 
collaborazione il Morselli 6 stato tanta parte, non sari piit della opinione 
di lui in molte cose, che per lo stesso Morselli rimangono come con- 
quiste, e per il Lombroso sono da rifare.

11 Prof. Morselli non divide le mie opinioni, ed e padrone di non di- 
viderle, ma 6 ncl sistema che egli mi deve contrapporre argomenti^ 
non barzellelle cite non colpiscono colui cui sono dirette, ma che



scemano 1’auioriii di colui che le adopera, in sostituzione di argo- 
menti. Ora io, in quel capitolo, tratto dalla Rincarnazione, enon si pub 
distruggere certamente in quel modo una dottrina che migliaia di genii 
hanno accettata e strenuamente difesa.

II Prof. Morselli mi parla di tanti anni di conquiste scientifiche, 
in anatomia, psicologia e patologia cerebrate, asserendo come Ie 
stesse ci abbiano condotto alia soluzione delle quistioni p iu  impor- 
tan li della cosciensa umana.

Affermazione gratuita, per non dir altro. Egli tace che dopo tanti 
anni di conquiste scientifiche in anatomia, psicologia e patologia cere- 
brale, anche dopo le recenti ricerche del Flechsig, nulla si sa di certo 
intorno alia localissasione cerebrate d i senso e d i moto. Infatti ci 
saprebbe indicat e quale idea di senso corrisponde infallibilm ente  ad 
una data superficie di proiesione sensoriale, e quale idea di moto 
corrisponde immancabilmente  ad una data superficie di proiezionc 
muscolare ?

No, ben vero, e meglio che altri il Prof. Morselli dovrebbe saperlo, 
che non c’b argomento piu discusso in neurologia di quello delle 
localizzazioni, non ostante i  progressi scieutifici i  p in  recenti a cui 
egli si riferisce.

E tale stato delle nostre cognizioni scientifiche in verity non au- 
torizza alcuno a credersi da piii deglialtri, in tuito cib che eoncerne i fe- 
nomeni psichici. Vuol I'orse ricordarmi a proposito cib che disse il cubano 
Mr. Varona? « La fisiologia non fa scoprire del cervello ne tessuti, ne 
elementi, ne correnti diverse da quelle gi& note. Tutto cib che 1’esame 
il piu minuzioso mette in rilievo b una differenza di struttura poco 
importante in sb stessa. E frattanto, il inoudo maraviglioso della in- 
telligensa e della immaginasione, la grandessa e te miserie del 
sentimento, g li eroismi e le debolesse delta volontd, tutto cib che 
& I'uomo (-), tutto cib che ittnalsa ed abbassa l' um anila b ll net 
cervello ».

Questa, ancora dopo tanti anni.e l’ultima parola della scicnza, questi 
i progressi a cui accenna il Prof. Morselli, che non dimostrano nulla, 
mentre al contrario, se si ponesse 1’ultima (dico meglio lo spirito, se 
piu gli aggrada) come principio eccitante del cervello, i fenomcni della 
coscien/.a verrebbero certamente spiegati!!
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Quarto capo d'accusa. — Ho chiamato Doltore il Bozzano ed ho 
riportato certe nolizie sul fachirismo dal Jacolliot. che ho qualificato 
psicologo dei piu distinti; 1’ho chiamato orientalista, e mi ricorda che 
orientalisti francesi ce ne sono tre: Burnow, Oppert, Maspero. Poteva 
citarmene un quarto che i  il colosso degli orientalisti francesi, che 
forse non gli va a sangue: Fabre d'Olivet!

Merita conl'utazione questo rilievo? Sia. Ma, con qual diritto si 
permette di discreditare la opinione che io ho espresso sul valore 
del Jacolliot, tanto come psicologo, quanto come orientalista; e di 
domandarmi in tono ironico se tale io 1’abhia giudicato a traverso i 
suoi romanzi o ai suoi attraenti libri di viaggio? Slia attento il pro- 
fessore nelle sue facili critiche. Io di romanzi del Jacolliot non ne ho 
letti, e lascio alia sua erudizione di esilararsi nella lettura dei viaggi 
di quell’autore * Nel paese delle Ilajadere » o in quello « delle perle » 
ma legga e studi attentamente, non al di la del titolo: « La legislasione 
re/igiosa d i Mann, Mos& e Maometlo », edita Lecrois 1876. « Cristna et 
le C rist», idem 1874.« La genesi del/'unm nitd, feticisino, politeismo, mo- 
noteismo > ecc. 1876. La terra e Puonto tradisioni Indit,\875. « Storia na- 
iurale e sociale dell'um anitd  », Parigi Lecrois 1884 Vol. II, la quale a- 
vrebbe dovuto comporsi di 25 volumi eche fuperla sua morteinterrotta, 
e: vedri il professore, se non e infallibile nei suoi giudizi, se parlando 
del Jacolliot io ho parlato di un uotno che visse veramente, una non 
inerte e sterile vita inte/lettua/e. Nfe gli ricordo le altre opere minori. 
Io ho citato pagine intiere del Jacolliot sulle sedute fachiriche, ed anche 
pagine intiere delle sedute del Morselli, per mctierle in confronto e 
per dirgli cib che non ritiro, che le tine equivalgono le altre e che non 
bisognava meltere in ridicolo quei fenomeni, come non si potevano 
metterein ridicolo questi, massime da colui che era al caso di consta- 
tare il rapporto di somiglianza.

Quinto capo d'accnsa. — Parlando della Rincarnazione, ho citato 
alia rinlusa i nomi di Bruno, Boehme, Leibnitz, Hegel, Mazzini ed altri, 
senza ordine cronologico e ci ho compreso anche Levi, De Guaita e Pa- 
pus (tre nullita forse,per lo meno ire paranoid) ed ligli dice cosl: • Figu- 
ratevi che liiccia farebbero Leibnitz, Hegel e Mazzini di vedersi but- 
tati in un mazzo unico col D.r Guaita c col I).r lincausse (Papus).
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Quanto all'ordine cronologico non gli rispoiulo; quanto alia com- 
pagnia di quei due, ai quali non ha fiducia, cogli altri, io credo che 
i primi non se ne offenderebbero, perche apprezzerebbero con pih co- 
scienza i secondi, e perchfc, in ogni caso, quelli erano individui molto piu 
democratici del Professore, il quale certamente si lagnerebbe di vedersi 
appaiato con qualche altro mortale ignoto che prima di lui abbia sco- 
perto la fenomenologia medianica, sulla quale rimase tanto tempo 
refrattario. Eppure, bisogna che si conforti e che si adatti anche lui, 
perche la medianft& avrtt la sua storia e il caso non sark difficile che 
avvenga, anzi deve necessariamente avvenire.

Ma poi, vorrei dirgli: chi lo autorizza a sentenziare che il dot- 
tor Guaita in un campo diverso di studii, il D.r Eucause, il Levi sieno 
uomini di valore negativo ? Ma che for.se nel mondo non c’b che lui? 
E, in verity, sembrerebbe cosi a leggere quanto egli scrive del suo 
libro: « che d i codesto genere d i erudizione, o d i assitnilasione d i 
dati storici e scientifici non s'incontrano, e che il  suo libro, se avesse 
nn'animn, potrebbe dor mire tranquil lo sit due guanciali ».

Non si crederebbe, eppure t  cosi!'! Peccato che il suo libro non 
h.t uniina, ma 6 forse peggio che l’autore non se la sent a egli stesso.

Sesto capo d ’accusa. — Ho citato Falcomer, che ho chiamato Pro
fessore dell’Universil& di Venezia; legga errata-corrige e troverk cor- 
retto l'errore tipografico.

SeUimo cape d'accnsa. — Gli ho fatto carico di non essersi occu- 
pato di alcuni autori che meritavano di essere discussi. La risposta 
egli me l’ha data nella sua lettera, cite si t  inserita, che ciob aveva 
diritio di sceghere i snoi avversarii. Ora mi fa sapere che si 6 ricor- 
dato delle opere pifi important]. Per6 il Professore sposta la questionc, 
perchi: io non l'ho ccnsurato per non aver ricordato, l’ho censurato 
per non aver discusso le opinioni di quegli autori in un'opcra che por- 
tava quel grosso titolo, e che, con tutto il suo modesto sottotitolo, ve- 
niva poi a quelle sbalorditorie couseguenze sullo spiritismo. N6 basta 
di uscirsene, come ora tenta di fare, col dii’e « che ognuno ha le sue 
idee personali, che esse sono stampate in belli caratteri e ognuno pub 
rafifrontarle da se senza bisogno che gli altri le rischiarino, ciascuno 
coi suoi Iumi piu o meno personali > perche cib b perfettamente inesatto

* *



per coiui flic vuole in-istcre in un sisicma (conic nel caso Morselli) 
non nnoro, menu ehc, nclla terininologia, nclla quale fc uno specialista; 
sisicma su cui si sono pronunziaie in conlrario autoritft non trascurabili.

Ottnvo capo d ’accusa. — Io mi contradico quando da un lalo 
• all'ermo ehc egli aveva il dovere di discutcre e di esaininare tutti 
i fenoineni nolle loro variety e nei loro produttori, e in un altro punto, 
soggiunge il Prolessore, lo stesso signore strive: « Non 6 il caso di 
fare come ha laiio il Prof. Morselli, cio6 di esporre in dettaglio lutta 
la serie degli argomenti pro e contro la teoria spiritica ».

La eontradizione rilevaia dal critico di Genova non esiste, ed 6 
veramonte curioso che ligli, cosi sano di mentc e di spirilo, non se 
ne accorga. Aliro £.* tare l’csposizione dettagliata di tutti i sistemi, 
altro e fa m e  la disamina crilica, die si traduce nella esprcssione: 
dovere d i discu/ere. Ci6 che ne meno ora, nel suo articolo apologetico 
lenta di fare, perche, come si 6 detto avanti, am a di lavarsene le mani.

** *
K dilaiti — siocomc nel mio libro io gli citavo l’autoritk di Geley che 

(devc essere nominate senza punti ammirativi, ma con vera ammira- 
zione) e gli dieevo che avrebbe dovuto contendergli palmo a palmo il 
terreno — ora mi risponde in un modo specioso, che non l’ha fatto 
« perche le due opere del Geley sono riassunli succosi, aforistici 
di dottrine coinplicatissime, dove ogni riga, ogni fra se  meritereb- 
bero una discussione, laulo sono ardimentose e spesso arbitrarie le sue 
asserzioni, dejinisioni, c/assijicasioni, eec., ecc.

Ebbene, e questo che gli ho riinproverato di non aver fatto in una 
opera di Psicologia e Spiritismo, di 1046 pagine in due volumi, questo 
lavoro contro il pi£t forte e vcramenle autorevole fra gli scriltori che 
hanno trattato dei fenoineni della subcoscieusa, alia quale il Morselli 
da certamente un grandissimo peso e che fa funzionare in modo di- 
verso di come non la I'accia funzionare il Geley. Ci6 facendo, egli 
avrebbe demolito, anche per via indiretta, le idee sostenute e difese 
nel mio libro. che per la via dell’analisi e arrivato alle stesse con
clusion! del Geley, compresa anche la teoria della Rincarnasioue.

Come si pub adunque, con frase Morselliana, parlare di pentolone 
nel quale bol/ouo da sessant’anni tutti i falti meravigliosi dello spiri-
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tismo?!!! (Questa volta mi permetto di mettere anch’io un interroga- 
tivo e tie punti ammirativi, non fosse altro che per provare al Prof. Mor- 
selli che. se non in quelli deU’nm'm«, possianio in qtiesti trovare tutii 
una certa somiglianza di origine che, a via di selesioni c di adatta- 
menti, ha fatto di lui un genio, di me uno dei tanti numeri che si 
confondono nella tolla degli orecchianti da strapazzo).

Vorrei solo dire al Prof. Morselli che non l'accia tanto seal- 
pore degli elogi del Flournoy e del Kichet (sitoi amici, coUeghi e 
compagni d i fede  — a giudicare come eg li gindica), perchb i piii sin- 
ceri giudizii sono spesso quelli che si danno in privato dai eompetenti 
e dai coUeghi e che non si rendono pubblici per carit& di prossiino o 
per altri riguardi: ed io ne avrei avuto parecchi di questi giudizii da 
comunicare al mio editore, se non avessi saputo di abusare della fiducia 
in me riposta e di addolorare il proiessore facendolo. Si illuda quindi 
del poderoso che gli ha daio Riohet e dell’allo encomio deH’autore 
del libro « D all’Jndia al Pianeta Marie », non che degli applausi dei 
suoi assistenti, che pigliano tanta parte alle sue ricerche eruditive, ma 
rinunzi pel suo meglio al sistema di volere imporre le sue dottrine col 
metodo del credo quia absurdum.

Nono capo d ’accusa. — « Lombroso e Cesare Baudi de Vcsme 
uom ini sapientissim i in psicologia (qui Lombroso non s> ofTende di 
essere appaiato a Cesare Baudi de Vesme) hanno opinato che la sua 
opera « Psicologia e Spiritismo » 6 monttmenlale, e gli amici del 
signor Calderone stampano e lo stimolano a ristampare che « Psico
logia e Spiritismo * vale meno del suo libro « il Problema dell’Anima » 
■e con cib vale forse meno dei tanti opusco/i, guazzabugli raffazzo- 
nati da i piii oscuri ma piii calorosi seguaci del vecchio spiritismo.

Tuttocib che cosa 6 piu di una insolcnza, che non so se sia piii a 
me diretta o a coloro che m: hanno giudicato, senza punto conoscermi 
di persona?

Siamo gik alia pag. l&l rigo 4°, dove 6 detto « che il signor Cal
derone sia inadatto a comprendere il valore dei dati lisio-psicologici, 
■b chiarito dalla ingenua domanda che egli mi fa a pag. 353, che 
cosa ci abbiano da fare i moti sincroni coi fenomeni di lettura del pen- 
siero ». Proprio cosi! che cosa ci hanno da fare? Sostiene il Professore



che la volonty del medio agisce sui movimenti suoi, compresi quel If 
del ccrvcllo, movimenti che si tramandano da cervello a cervello; noi> 
resta sempre la domanda: Per qual messo? Ma nel latto in ispecie io 
devo constatare un artificio non commendevole del professore ed e 
di spostare a modo suo la quistione.

Non h loaltit di contradittore di stralciare un periodo, o di presen- 
tarne una parte per metterlo in disaccordo coi fam osi « risultati scien
tific! ottenuti dai fisiologi e psioologi sulle percesioni m inim e  » Se egli 
avesse trascritto il periodo intiero, dove io domandavo «che cosa 
ci hanno da fare, per esempio, i moti sincroni coi fenomeni di lettura 
di pensiero, di premonizioni, di visione a distanza, di matcrializzazioni, 
di personality multiple, ecc. ecc. non avrebbe potuto ricorrere ai famoM 
m ovim enti iucoscienti e percezioni minime. Se la critica egli la in 
tende in questo modo, io non so che cosa debba pensare della su.i 
lealty, ricordando che se la lealty b doverosa in tutti gli atti della vita 
comune, lo b molto piu tra avversari nel campo di una sincera ed onesia 
discussione di idee. E proprio il caso che egli apprenda la le'zione che 
crede di darmi a pag. 18f>, e non mi citi non solo ad orecchio ma di 
mala fede, il che egli ripete a pag. 186 deH’articolo, riportando un’altra 
mia proposizione che contiene un mio giudizio (pag. 25") Problema del 
1'anima) fingendo che io 1’abbia trascritto dal suo libro.

Sfrondata in tal modo I'artificiosa circolloctizione, non restano 
che chiacchiere.

Le chiacchiere sono, sino ad un certo punlo, materia commerciabile, 
ma quando non spiegano nulla, lasciano il tempo che trovano. Con- 
fessiamo quir.di con lenity che di certe cose, delle cosi dette cause 
delle cause, non ne sappiamo niente nessuno: che possiamo fare delle 
deduzioni e niente piu, e che tra esse, solo come ipotesi, possono va- 
lere le unc piuttosto che le altre,

Decimo capo d'accusa. — Ha torto Tavv. Calderone a censurarmi 
perchb io ho seritto di non aver avuto le prove di identity nella ap- 
parizione del fantasma di mia madre.... Si accomodi pure l’egregio Pro
fessore, io non lo voglio convincere del contrario; ma io non ho detto 
cib. Io ho detto, e lo ripeto, a pag. 279 « Clie la identilicazione non 
pub cssere un latto dimostrabile per la generality dci casi, e molto
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meno per la generality dei credcnti, o dci non credenti alio spiritismo; 
cssa pub essere e deve sempre rimanere un fatto soggettivo dello 
sperimentafore, il quale 6 il solo e l’unico giudice del suo giudizio. 
Se egli, dalle circostanze speciali di una manifestazione, da un segno, 
da una parola, da un picordo qualsiasi, si convince della identity del 
comunicante, quali ragioni potranno essere addotte in contrario ? >, 
Che cosa ha da ridire il Professore di Genova, che ci vuole per (orza 
parlare delle unghie, del fantasma della sedicenle sua mad re e delle 
ragioni del suo commuoversi, il che gli ha anche ricordato il Prof. 
I.ombroso in un articolo critico della sua opera?

Undecimo capo 'd'accusa. — Io non mi sono occupato del dissenso 
tra gli spiritisti sulla ct edenza nella Rincarnazione.

Ma ho scritto forse che io credo alia Rincarnazione perche lo di- 
cjno gli spiriti nelle sedute medianiche? Pare che il Professore voglia 
trovare a forza delle lacune dove non ci sono. Io le ho dette, in tutto 
il sistema dell'opera mia, e le ho analizzate, le ragioni per le quali a 
prescindere dallo spiritism o, come lo intende il Morselli, io credo alia 
Rincarnazione, ed ho anche detto, ripetuto e controsegnato che io 
non credo die le m anifestazioni spiriliche, da sd sole, valgano a co- 
stitu ire un qualsiasi sistema filosofico. Il mio sistema sulle finality 
della vita non viene dalla medianilh, se ne ricordi bene il Professore 
di Genova, viene da tutio il complesso delle ricerche da me fatte sui 
•lenomeni sopranormali di natura varia e da ben altre concezioni che 
ncl sistema trovano la loro riprova. Io sono arrivato a Myers e a 
Gelev non a Kardec, avendo battuto la via che mi offriva l’elemento 
speculative e l’elemento sperimentale, il suo compreso.

11 mio non 6 spiritismo, ma spiritualismo che piglia dallo spiri
tism o sperimentale e da altre fonti, ci6 che mi serve per convincere 
la mia ragione che si ribella al domma  da qualunque parte venga, ed 
in questo mi ha ben compreso un uomo che onora il pensiero italiano: 
Salvatore Farina.

Il Professore di Genova 6 in mala fede se alferma il contrario, ed 
egli vuol fare a mio danno ci6 di cui mi accusa nella sua critica, pi- 
gliando cioe in un’opera di circa 500 pagine dieci concetti staccati, venti 
errori tipografici, quattro o cinque periodi coniati a suo modo, ere-
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dendo con ci6 di poter fondere le sue anni, la corazza ed il cavallo- 
su l quale into l rimanere in arcioni.

Dodicesimo capo d'accusa. — Una contradizione altrettanto strana 
i  i|uella in eui cade il Calderone quando m i muove rimprovero d i  
non aver saputo dare la spiegazione dei fenom eni studiati, e poi m i 
invita a dargliela pei fa t l i  che non ho studia ti, ed esclama (ma le 
contradizioni si contano piit?) fra parentesi: sono u n d id  osservazioni 
tra errori tipografici, cronologici e della natura di quelli esposti, e il 
Prol'essore si domanda se si coniano piu! Potrebbe significare che la 
sua meiue non fila come la mia che lo segue spigolando i rilievi uno- 
per uno fra tanto lusso di.... rettorica.

Niente contradizione: rilegga bene quello che io ho scritto, lo tra- 
scriva al posto in cui I’ho scritto e veda che sono due affermazioni 
che si traducono cosl: il Professore non ha saputo dare spiegaziotte 
dei fenomeni da lu i studiati, rispotuia alnteno, se pud, suite cause 
d i quelli che g li a ltr i hanno studiato. Egli tiene questo contegno: 
sulla prima parte risponde di non rispondere, sulla seconda col met- 
tere in forse i fenomeni studiati dagli altri « perche quando passan t 
d ied  anni, e non c’H p iu  il ntodo d i controllarli, non s i  sa cosa r i
spondere ». Povera * Psicologia e Spiritismo » che cosa diverri fra 
dieci anni quando non ci sari piit modo di controllare gli esperimenti 
di Enrico Morselli!

La risposta che egli d i 6 cosi trionfale, che pub esser lieto di ri- 
manere in arcioni. Ma, c'b un ma....

Egli incalza dichiarando che sia imperfetlo, vacuo ed ingannevole 
il vecchio pietodo empirico di accumulare presunte prove di fattor 
andandole a cercare tra i residui insolubili delle credenze e tradizioni 
senza possibiliti di esame e documentarli con certificati di un Tizio a  
di un Sempronio senza autoritd e a questo proposito ci fa sapere che 
egli prepara un lavoro del genere, con metodologia scientifica (uva 
acerba per certe volpi) « La Metapsichica -  Fatti, metodi, problem/'» 
Ora si che l’edifizio di tanli dotti senza autoritd sari smanlellatof 
Con tanta deficienza di senso di tnisura  di cui d i prova, non potrb 
partorire che una metapsichica denigratoria, e percib stesso di nessun 
valore. Non e difficile prevcdere che egli cadri in quel difetto che

-  266 -



Oliviero Lodge rimprovera ad Haeckel “ di seeglierc arbitrariamente 
i fatti a seconda che essi si adattano o non si adattano al suo sistema
di interpretazione.....  il ripudiare e il far gctto di una parte della
esperienza umana perchfe non si accorda con un sistema monistico 
prematuro  e m al concepito o con ogni altro sistema, deve essere ri- 
guardato con profondo sospetto: e la promulgazionc di un si fatlo 
sistema negativo, e disiruttivo, specialmente se associato con un li- 
bero e facile dogmatismo  deve necessariamente eccitare diffidenzu
e ripu lsione ....  Vi sono cose... (ascolti bene questo monito, di un
dotto non discusso, il professore Morselli) “ Vi sono delle cose che non 
possono oggi essere incorporate come parti d i un sistema coerente 
d i cognisioni scientifiche. A l presente esse uppaiono come frum m en ti 
di un altro ordine d i cose, e se si dovesse forzarle uelltt inte/aiatura  
scientifica, come se fossero pezzi d i un giuoeo d i pazieusa , prim a di 
scoprire il veto posto, s i sarebbe costretti a mettere sossopra, a re- 
spingere, a rimuovere una quantita d i fa tti  sostanzia/i. Un monismo 
prematuro a biton mercato & dunque peggior cosa che it non averne 
alcuno! (Vita e materia  pag. 41-42), Ricordi in fine il professore di 
Genova, che lo stesso Oliviero Lodge, rivolgendosi al capo scuola del 
monismo materialista Hlteckel, qualifiea solennemente e pubblicamente 
la sua, come la voce di uno che parla al deserto, « ma non come quella 
del pioniero all’avanguardia di una armata che si avan/.a, ma piut- 
tosto come il grido di disperazione di un alfiere, ancora ardito ed 
imperterrito, ma abbandonato dalle file dei suoi commilitoni, che 
chiamati da nuovi comandi, si rivolgono verso una direzione nuova 
e piit idealistica».

L’alfiere ancora ardito ed imperterrito vorrebbe essere in Italia 
nostra il Morselli in arnie d i cavaliere ntedioevale.l

*
■» *

Ripigliando la dodicesima accusa, io ho citato due fatti che sono 
slati chiariti non veri: l’affare del satellite di Urano, e quello del ro- 
manzo del Dikens. Sia pure; io confesso che questo particolare mi 
era ignoto; forse si era smarrito negli antri reconditi della mia subco- 
scienza, se pure ne ebbi, a suo tempo notizia; che percib; si distrug-
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gono tutti gli :iltri I'atti che si contano a inigliaia intorno alia fenome- 
nologia medianica? E quel che piu monta, si distruggono gli altri 
fatti sopranormali non m edinnici che io ho citato nel corso dci primi 
sette capitoli della inia opera, che precedono quello (VIII) sulla me- 
dianit;\?

Tredicesimo capo d ’accusa. — L’avv. Calderone non ha dato una 
risposia all'obbiezione che io ho formulato contro la tesi spiritica « della 
sopravvivensa della cosciensa personate m ile  contuuhasioni del di- 
sincarnati », ne ha tentalo d i dannene sn i trentacinque argom enti 
generali del quail ciascuno, a dire del conipetentissiino Flournoy, 
basterehbe per polveri.szare lo spiritismo  •. Ci6 somiglia a nn gran 
colpo di grancassa che roinpe la soave monotonia di un placido ed 
insinuante silcnzio!

Prima di tutto, la mia opera « il Problema de ll’Aitim a  » non fu 
scritta per rendere l’omaggio al Prof. Morselii di una confutazione 
punto per punto, argomenlo per argmnento. Quando la mia era in 
corso di stampa, venne la pubblicazione del Morselii; feci sosta ed 
aspettai, prima di mandat e al tipografo le bozze deH’VIII capitolo, nel 
quale mi occupavo della mediani/a, di leggerla, anche per vedere che 
cosa ci fosse di nuovo, in un’opera della quale da anni era preannun 
ziata la comparsa. La lessi, posso assicurare al Morselii, con attenzione 
e con vet o intelletto d’amore. Io vengo dalla scuola positivista e sono 
arrivato alio spiritualismo scicntifico, per evoluzione graduate, occorre 
che lo sappia il Professore, per la via del contrasto, per quclla e- 
laborazione veia, spassionata, sincera che il nostro pensicro deve 
compire quando pone a s6 stesso il quesito teWessere o del non essere!

La lettura dell’opcra del Morselii fu una delusione. Nulla io trovai 
di nuovo, meno che la sua conversione ulTiciale alia realty dei feno- 
mcni. La spiegazione delle cause era vecchia, di seconda mano con 
terminologia nuova, tutto riducendosi a cib, che quello che gli altri 
avevano chiamato inalerialissasione del pensiero del medio, Morselii 
lo ha detto: tcleplasticapsichica; mi limitai quindi a rilevare tutto 
quanto ho creduto necessario e conveniente all’indole dell’ opera 
mia. Che colpa ci ho se altri ha pensalo che tra le mie idee deduttive 
e le sue, quelle erano pivferibili? Io ho risposto ai trentacinque percht
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del Morselli, indiretiamente in tutto il contenuto dell’opera: ho risposto 
alia teoria teleplaslica, a quella dei moti sincroni, all’obbiezione del 
trucco incosciente, intorno al valore da dare alia identificazione spi- 
ritica; ho risposto per cib che si riferisce alia puerility delle comuni- 
cazioni, sul come io la intendo la teoria della coscienza neilV/Ad i la; 
intorno alVIo che si rin'carna. Che cosa m’interessava di occuparmi 
delle sue ricerche genetiche su John-King o sulla Katie-King e del 
rcsiduo dei perchb sbalorditorii, che hanno fatto tremare le vene e i 
polsi del signor Hournoy?

Usiamo dunque un poco piii di serietA nella polemica. Io piu di 
tutto ho rimproverato al Morselli l’affermazione temeraria che nb meno 
come ipotesi d i studio  pub ammettersi lo spiritism o, e gli ho detto 
presso a poco cosi:Che cosa fanno i negatori dell’anima (dello spirito) 
se non mettere come ipotesi di studio le cognizioni pi£t note delle 
seienze sperimentali per applicarle alia spiegazione delle forze occulle? 
Esse si dimostrano insufficient!. Mettendo invece lo spiritism o come 
ipotesi d i studio , questo se ne dimostra piii adatto. Hanno questi si
gnori il diritlo di alTermarc a priori I’assurditA di questa ipotesi? Cib 
b per lo meno temerario, ed ho aggiunto (pag. 239) « che cib equivale 
a proclamare una impossibility scientilica, senza averne nb 1'autoritA, 
ni il diritto. perchb autorita e diritto in una affermazione di tal ge- 
nere, non c'b stato. non c’b. non ci sarA mai uomo in questo pianeta 
che possa averli. Noi possiamo far solamente delle dcduzioni logiche 
sui fatti accertati, possiamo tcnerli piu o meno per dimostrati, ma non 
possiamo dire: cib e impossibile the sin. Questa sola affermazione 
sarebbe un impossibile perclie chi l’affermasse davrcbbe stare all'apice 
delle conoscente della natura in se, la quale non potrA cssere mai 
compresa dalla coscienza limitala della individualitA umana, alio stata 
attualc della cvoluzione »-

To spero che il lettore si compiacerA di leggcre l’opcra del Pro
fessor Morselli e la mia, per vedere, non foss’altro, chi di noi due abbia 
ragione in questa polemica che egli ha volulo provocarb.

Quattordicesimo capo d ’accusa. — L’Avv. Caldcrone dA troppo 
peso al fachirism o  che spintualisti come Myers, spirilisti come Cesare 
Baudi de Vesme, hanno messo in caricalura. Io non so che cosa abbia
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deitoche possa aver suscilato contro me il richiamo del Professore. Ho 
detio che non si ha diritto di negarlo ad onta della rispettabile opi- 
nione delle persone citate, perche ancora l’ultima parola non e stala 
delta, ed ho latto voti ehe la soeietii delle Rieerche Psichiche di 
Condra, nieglio adatta a tal line, voglia rivolgere la sua speciale at- 
tenzione su quesio genere di l'enomeni, che del resto hanno molti 
punti di somiglianza con quelli medianici, ed ho censurato il diniego 
assoluio del Professore, il quale oggi finisce col darmi ragione con- 
lessando « che te  ne possono esse re veri, ma che bisogna verificare •. 
Sc cib avesse detto prima d'ora nella sua opera, io non gli avrei inosso 
vensura su cib.

Kinisce per farmi sapere che della levitazione del medio Zuccarini, 
i Professor! della facolta di scienze di Padova poterono ulteriormente 
scoprire che trattavasi di trucco. A nolle la Paladino e stata convinta 
di Irucco eppure b rimasia sempre un medio degno di 1046 pagine di 
« Psicologia e Spirilismo ». Chi dice che non potrebbe essere lo stesso 
del Zuccarini? I professori di facoltil non sono sempre i pih adatti per 
quosto genere di esperimenli, perchb partono sempre dal concetto 
erroneo di voler studiare le leggi ignote colle regole stesse delle note. 
Ora, non dobbiamo ripetere sempre la siessa cosa: noi non sappiamo 
ancora nulla sulle condizioni che sono necessarie alia produzione del 
(enomeno, quindi noi non possiamo sottoporlo ad un rigore di metodo 
arbitrario che pub neutralizzarlo. In questo caso poiremmo, a torlo, 
giudicare per la negaliva, senza sapere che la eolpa b nostra.

Come ognun vede, a parte delle insolenze alia spicciolata sparse 
que e Ift nell’articolo comparativo del Professore di Genova, che non 
depongono certo della serielddichi la pretende a superuomo, questi 14 
che ho accuratamente rilevato sono gli appunti discreditativi che Egli 
mette in mostra contro il mio « Problema dell’Anima ».

E chiaro perb da tutto il conteslo dell’articolo di 31 pagine — e 
ognuno che lo ha letto atlentamente se ne sard accono — che l’aUacco 
al mio libro b un pretesto, miiando il Professore ad aggredire iitdi- 
rettnmente i criUci dell'opera mia e piu specialmente a fare per la
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sua « Psicologia e Spiritismo » una orazione apologetica, in vista che 
ii mondo non si £ comirvosso per le sue segnalate benemerenze e per 
la grand’opera da lui compiuta, dando alia luce un nuovo Evangelo, 
che nella letteTalura del psichismo scientilico contemporaneo « non si 
era m ai visto Vuguale ». (Troppa modestia!.... pag. 182 a 184 art. citato). 
La lettura di queste pagine, m’ingannei 6 forse, ma io penso che debba 
suscitare nel lettore un senso di vera mortificazione al ricordo del- 
l’immortale monito di Gesu: Chi s i um ilia  sard esallato, chi s i esalta 
sara umiliato.

Per un uomo che pensa di sb in tal modo, volendo che gli ahri, o 
per amore o per forsa, lo riiengatio tale, e che non sa astenersi dal 
manifestare pubblicamente questo smodato orgoglio di sb stesso, non 
c’b da meravigliarsi se considera tutti coloro che osano di contrasiarlo 
degli incalcolabili pigmei. lo non sono psichiatra, quindi non sono al 
caso di dire se questa sia una forma di nevroai, ne saprei come deli- 
nrrla con parola grecoitalianizsata, so solo che egli mi apparisce come 
un uomo di talento, ma vanitoso, e pieno d’ira, a cui non si pub dare 
che questa risposta: Foi, Professore, non siete il  giudice competente 
del fa tto  vostro. Ricordate che anche il De Vesme, del cui elogio per 
aver detto il vostro lavoro monumentale fate tanto scalpore, a propo- 
sno del vostro Jamoso psicodinamismo  negli nnnali di Scienze Psi- 
chiche 16 novembre e 1 e 16 dicembre 1908, pag. 248, ebbe a conchiudere 
c o s i: » Non si vede perchb si debba trovare piit paranoica l’ipotesi 
spiritica di Hodgson o d’Hyslop, che quella psico-dinamica del Morselli.

Come se fosse stato fatto a posta, de Vesme ha vendicato il vostro 
grudizio su Papus, Eliphas, Levi e Carlo Fourier, che nel vostro ar- 
ticolo avete chiamato dei paranoid.

* * *

Alla chiacchierata del professore intorno al uuovo indirizzo che 
Egli ci fa conoscere di avere dato a questi studii (quale nuovo indi
rizzo ?) — pagg. 181, 182) noi che, abbasso la modestia. non ci sentiamo 
poi « di quegli incompetenti o mezzo-dotti, dalla cui aggregazione 
nascono certe society pseudo scientifiche di dilettanti » (frasi di una 
albagia senza confini), abbiamo risposto nell'opera nostra in tutto il
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complesso del ragionamento, che non pud farsi a spezzoni, come 
egli ama di farlo; ed hanno risposto parecchi piii competenti di noi. 
Anzi, a proposito, il Professore, per le sue teorie sul Psicodinamismo, 
pud trovarne una molto appropriata nello stesso nuraero passato di 
Luce e Ombra del Vincenzo Cavalli, da pag. 115 a pag. 123.

Delle altre sue teorie sulle interferenze psichichc, sui contrast) 
degli Io subliminali, sull'abilo dei pretesi spiriti, sui romanzi sublimi- 
nali dei m edii e di altri soggetti isterici o altrimenti patologici, la 
conlutazione d vecchia, e la piu dotta la troverft appunto nell’opera dei 
Geley « L ’Etre subconscient, 1905, proprio in quel libro di piccola mole 
a cui il Morselli non ha dedicato alcuna confutazione in un’opera di 
1046 pagine di corpo 10, e che a preferenza di qualunque altro del 
genere pud dirsi veramente grande, poderoso e monum entale  forse 
piit di quello dello stesso Myers dal punto di vista del rigore scientificoi

Legga attentainente il capitolo che tratta di tutti i fatti oscuri della 
Psicologia anormale rigorosamente classificati, pei quali si discutono 
tutte le ipotesi, nessnna esclusa, dei Morselli passati, presenti e forse 
futuri, e vedrft che cosa resta della sua opera monumentale.

Morselli scrisse dopo di Gele}', ed egli, che digerisce tanto bene 
col suo cervello, avrebbe dovuto combattere, glie lo ripeto ancora 
una volta, combattere, prima di farle rivivere con ultra terminologia, 
le confutazioni colle quali Geley aveva distrutlo  quelle spiegazioni 
diventate Morsellianc per virtu di parole ilalo-greche.

Cid Morselli non ha fatto, o perche non trovava argomenti da 
opporre al fine di non ricevere le vecchie teorie, o perchd credette di 
poter gabbare il pubblico colto ed incolto, presentando in tenuta elle- 
nica idee gift combattute dalia critica scientifica, g<abellandole per 
concezioni geniali, dalle quali avrebbe potuto venirne l’immortalitft, se 
non dell’aniina, che sa di non averne, almeno del suo nome corporeo. 
Forse sarft stato per entrambi questi due perche: del resto 1’ uso 
di far penetrare nel santuario delle scienze dottrine vecchie con ter
mini nuovi d inveterato, ma non d a tutti che riesce.

Quei riassunti succosi — come egli li chiama — aforistiei di dot- 
trine complicatissime, dove ogni riga, ogni frase meriterebbe una 
discussione, non si discreditano, dicendoli ardimemosi e spcsso ar- 
hitrarii.



Non so perchfe egli mi inviti a discuterli io, quando io )i ho adot 
tati ed accettati sino alle ultime conseguenze. Sono anzi appunto le 
deduzioni rigorosamente scientifiche del Geley che evaporizzano i 
castelli in aria e i nuovi p u n ti d i vista  del Prof. Morselli. Sia pertanto 
nieno corrivo in eerie affermazioni e non si ritenga il solo che conosca 
le opere al di 1ft del titolo, perchb una tale scortese affermazione po- 
trebbe pih lacilmente essere ritorta contro di lui, visto e considerato 
che Egli nonabbia intuito, come io sia arrivato alia cosiruzione di quel 
sistema filosoftco scientifico che accetta la teoria della Rincarnazione e 
del Karma, non per la via di Figuier, nb per quella di Kardec, nb per 
r.iltra dei paranoid  (?) Papus, Levi e Carlo Fourier, ma per le vie trac- 
ciate dal Geley e dal Myers e da tulta la schiera dei dotti moderni, 
che hanno preconizzato il non lontano apparire di una lilosolia scienti- 
iica, che b appunto quella che io ho tentato di esporre.

Lasci quindi il Professore il suo tono di scherno per questa nuoya 
lilosofia che ancora non trova posto nella sua coscienza. In cib non 
c’b nulla di male. La coscienza, essendo per lui « il risultato di una 
successione, sovrapposizione o coesione di stati soggetlivi svariatis- 
simi, distinti ed indistinti, chiari ed oscuri, passivi ed altivi, presenti

f
e passati, rappresentativi e sentimentali » (Morselli, Manttale d i Se- 
meistica delle malattie mentali, vol. II, pag. 30, Milano 1894); vuol dire 
che nel suo cervello uno strato di coscienza religiosa non si b ancora 
formaio, quindi non b da meravigliarsi se ne parla ad orecchio e con 
tanta poca assimilazione e deficienza di vedule,

Ma, andiamo oltre. Egli si loda dello studio che ha fatto sul 
determinismo intrinseco dei fenomeni medianici, riducendolo ad un 
esame comparativo di essi con altri fenomeni oscuri della psicologia 
normale o anormale, e non si accorge che qui non si tratta di esami 
comparativi, ma della ricerca delle cause di questi fenomeni. Dire che 
essi somigliano a certi altri delle nevrosi, delle isterie, delle manife- 
siazioni delle personalitft multiple di alcuni stati patologici, non b ri 
solvere la questione, tanto piit oggi che, per bocca degli stessi sapienti, 
si pub dubitare che quei fenomeni si riannodino alle funzioni dei centri 
nervosi o cerebrali.
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Le spiegazioni chissiche sono in piena crisi, altro che La crisi dello- 
spiritismo! ed b necessario senz’altro, per spiegarli in certo qual modo, 
da parte degli illuminati piti spregiudicati, di ricorrere alia ipotesr 
della esteriorizzazione di una subcoscienza superiore, autonoma ed 
indipendente daH’organismo fisiologico.

E qui ehe la questione s’ingaggia. E a cib che lo studios© spassio- 
nato e veramente superiore rivolge tutta la sua attenzione e le sue 
ricerehe. Ogni lavoro al modo di « Psicologia e Spiritismo » lascia il 
tempo che trova, perchft non pub avere che il valore che si attribuisoe 
alia constatazione di un fatto, o di alcuni fntti; e intorno a questi nulla 
ci ha offerto di nuovo il Prof. Morselli, tneno che di awalorare colla 
sua testimonianza cii) chei dilettanti e gli orecchianti avevano scoperto 
prima di lui.Ia medianita coi suoi fenomeni, quar.do egli si ostinava a 

negarli aprioristicamente; ma non ha alcun valore d’interpretazione.
La scienza materialista e in via di rifare il cammino ritornando 

da capo, il monismo naturalista riconduce, malgrado gli sforzi degli 
impenitenti. al monismo spiritualism, e per esso alia filosofia della 
scienza. Il prinripio unico non si ritrova piit nella forza cieca, ma 

' nella forza coscicnte ed intelligente. Ed infatti, non si accorge il Mor- 
selli che a ci6 conduce, a sua insaputa. la sua teoria rimodernizzata 
della materializzazione del sogno del medio (che cost si traduce in 
lingua povera tutto quel contorno fraseologico a base di grecofilomania), 
sogno materializzato; ma il sogno b il fatto estrinsecato nella forma, 
fe, per cosl dire, il quadro muto che rappresenta l’ idea del pittore, la 
statua di materia inerte che esprime la concezione dello scultore, ma 
nella specie chi si materializza b l’nrtista, il sognntote il quale si ma- 
nifesta nella forma sognata. Ora, che cosa & questo sognatore che 
porta seco la sua coscienza, il suo potere organizzante e disorganiz- 
zante della materia al di fuori dellc (unzioni dell’organismo inerte? 
Che cosa b questo sognatore che possiede facolta multiformi, spesso 
superiori di gran lunga a quelle normal! del soggetto? Ammettiamo- 
che sia la subcoscienza del medio, non b lorse necessario di conchiu- 
dere che essa non debba nfe possa considerarsi come una secrezione 
della materia organizzata, ma come un principio unico, agente e 
pensante, da essa indipendente? Perch6 tace a questo riguardo il



Prolessore di Genova, in mezzo a tanta riccrcata verbosita, intorno 
alle scoperte del De Rochas, del Luys (che ha trovato stampato senza 
I’s nel mio libro), del Baraduc, e degli esperimenti, certo non disprez- 
zabili, di Cristian e di altri, di uscita in corpo fluidico, che ho riportati 
&A\\'almanacchista (?) Piobb?

Che dire poi se tale coscienza esteriorizzata si appalesa in all re 
circostanze con caratteri di natura tale da non trovare raffronti colie 
condizioni normali, colle facolta o colle conoscenze del soggeito ? Che 
delle manifestazioni multiple contemporanee? Come si pub escludere 
che esse rappresentino un prodoito sintetico di una serie di conoscenze 
successive e concomitanti, che le caratterizzano come individualita 
permanenli, preesistenti e sopravviventi alia forma fisiologica, da cui 
sembrano di provenire ? Qui tutti i teniativi classici di spiegazioni 
sono stati delusi, e appunto Geley ha dimostrato matemnlicamenie 
(proprio cosi) che cssi sono, ora irrazionali, ora insufficient!, ora con- 
traditorii coi capisaldi della scuola naturalista. Una sola e I'ipotesi 
che li spiega tutti, che non contradice alcun precetto, e che non e 
nfe meno in contradizione coi postulati della scienza, ed e I’ipotesi 
spiritica.

Morselli mette le mani avanti e non si stanca di ripetere, con voce 
pietosa, che egli ha scntto e parlato dei soli fenomeni della Paladino, 
mentre poi non nega di avere da questi dedotte delle consegucnze 
d’ordine generale su tutti i fenomeni da lui non studiaii, e magari di 
tutti gli altri oscuri della psicologia nonnale ed anormale, asilandosi 
per ogni evento, per non parere temerario, all'ombra del suo nottoti- 
tolo, quando gli si rimprovera la generalizzazione fatta o prcsunta. 
Inlatti, come poteva, ad onta del suo sottotito/o, proclamare la ban- 
carotta dello spiritismo, se non avesse inteso di gencralizzarc le sue 
dottrine sulla medianii& dell’Eusapia a tutta la fenomenologia varia 
da noi discussa, fingendo di non sapere come alio spiritioino  scienti -  

Jico e a quello dottrina/e, si sia arrivati, non per la sola via medianica, 
che h una delle tante traverse, ma per le altre vie piu larghe e forse 
piti diritte che sono state quelle aperte dalle scienze di gabinetto sui 
fenomeni oscuri della psicologia normale ed anormale? e cib fin da 
quando fallironoi tentativi classici di spiegazioni, costringendo uomini
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eminenti ad emanciparsi dal pregiudizio ridicolo che li avrebbe dovuti 
tenere legati ad una uflicialitii dottrinale impotente? Oramai quella 
parte di questa ollicialiti, che rimane fossilizzata ed attaccata come 
ostrica agli ultimi brandelli della nave arenata, b finita per diventare 
una consor/erin delle piu opprimenti della moderna intellettualitb, la 
quale ha ben dirilio di emanciparsi da essa e dalla sua petulante pro- 
sopopea!

E dopo cib, chi sono quesii gigau ti del pensiero che osano affer- 
mare in tono spavaldo die noi siamo degli orecchianli, dei dilettanti, 
se lo siamo tn tti  senza eccezione, essi per i prim i, che non sanno an- 
cora, ad onta dei loro decaniati progressi sulla frenologia, che cosa 
sieno le ineguaglianze intcllettuali e morali tra due individui, nati ed 
educati nella stessa famiglia, le differenze tra l’ereditb e l'atavismo 
psichico e la erediti e l’atavismo fisico; l’automatismo psicologico 
incoscienle normale; 1'attivit^ psichica latente, il sonno, i sogni, pei 
quali ad una ad una si sono viste dedinare tutte le ipotesi di spiega- 
zioni, dal punto di vista fisiologico: le teorie dei ncuroni, quelle cir- 
colatorie, le chimichc, le tossiche, ecc., ecc.? E ad onta di tutto cib 
prctendono di spiegarc i fenomeni psichici anormali, ed hanno I’auda- 
cia di collocarsi in cattedra, maestri del piii ridicolo ciarlatniiisnto 
scientifico.

Via, di Morselli ce ne sono di troppi, e non e serio di discuterne 
ancora.
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** *

AITrettiamoci a conchiudere. Io. nel mio libro, ho trattalo della 
medianiti in un solo capitolo, al quale preccdono ricerche di ben altra 
natura, d'ordine specnlatiro  e d’ordine sperimentale. Ho parlato dei 
fenomeni gencrali della subcoscienza, che ho messo in rnpporto alle 
teorie di Kant e di Carlo Du Prcl; al pari di Myers ho classilicato i 
fenomeni subcoscienti tra quelli che stanno sotto, e tra quelli che stanno 
al di sopra della coscienza normale. Ho parlato dei sogni, della loro 
natura, della loro variety; dei fenomeni del sonnambulismo naturale 
o indotto; ho studiato ed esposte le teorie escogitate per spiegarc 
fenomeni della telepatia nella loro immensa variety ed ho, come ho



saputo, contraddette le teorie di Flammarion e del William Crookes, 
Ho ricercato tra i fenomeni di trasmissione del pensiero, della visione 
a distanza; in quelli deU’ipnotismo, delle personality multiple, della 
trasposizione dei sensi, della qhiaroveggenza e della suggestione. Ho 
studiato i fenomeni di apparizipne spontanea dei viventi e dei morti, 
a base di elementi fornitimi dalla dottrina, e dai documenti raccolti 
dalla Society per le Ricerche Psichiche di Londra. Ho parlato delle 
esperienze del Luys, del De Rochas, del Baraduc, e, sebbene non 
piaccia al Morselli di quelle suggerite daH’almanacchista Piobb.

Ho esposto le scoperte sulla esteriorizzazione della sensibility, del 
corpo fluidico, e ho detto poi, in ultimo, della medinnitii, per fmire 
colla espoSizione delle dottrine che sorgono. come corollarii dello 
studio giy fatto, intorno alia linality della vita.

Ora, di tutto questo lavoro metodico, sperimentale, speculative, 
Egli.il Professore di Genova, non crede di tener conto. Nel suo grande 
pentolone tutto questo non bolle e la ragione b, e sary sempre la stessa, 
perche l’ipotesi delVnuima sopravvivente ed immortale  deve apriori- 
sticamente itegarsi, solo perchb l’anima non pub studiarsi cogli stru- 
menti di gabinetto c non pub constatarsi con uno dei nostri cinque 
sensi, se non con tutti. Se cost essi si ostinano a ricercarla, finiranno 
per affogare nel circolo vizioso in cui siaggirano e di cui la periferia 
va mano mano restringendosi. E giy si vedono i primi segni di asfissia!

Certi principii, anche nelle scienze esatte, non sono sensibili, e cib 
non pcrtanto si percepiscono come realta (issoluta: I'ideulitd, per 
esempio, proclamata dai matematici, e una aslrasione ed e esatta, ora 
perche non deve essere meno esatto e meno evidente il principio 
messo avanti dai logici: della causalita? E col sistema dei logici che 
Panima va ricercata.

Lascino quindi, questi signori, il loro persistente ed aprioristico 
rifiuto ed aiutino le nostre ricerche, senza preoccuparsi o ingelosirsi 
se la verity pub sorgere dal di fuori del sacro recinto. ***

***
Che cosa dovrei fare ora, per dare il cambio al mio critico? Dovrei 

cercare nelle sue millequarantasei pagine gli errori di slampa dimen-
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ticati in errata-corrige, qualchc trasposizione di nome inserito confu- 
samente con altri, qualche isolato periodo in apparente contraddizione 
con altro, qualche notizia incsatta; fargli rilevare le cose che egli ripete 
di seconda raano, con vocabolario nuovo, e, quel che k piit, tutte le fa- 
stidiose ripelizioni degli stessi concetti, fritti e rifritti diecine di volte, 
ora con le stesse, ora con parole diverse, il che solamente ha potuto far 
montare i due volumi di Psicologiae Spiritisnto  acosl grossa mole, che 
se cosl non fosse, avrebbero potuto ridursi a ben modeste proporzioni- 
Si potrebbe dimostrare con coscienza, e senza idea alcuna di discredito 
che quell’opera mouumentale  non rappresenta che un elegante edificio 
di carta, d’inchiostro e di belli caratteri.in cui le idee stnnno alle parole 
come 22 sedute della Paladino stanno a 1046 pagine di corpo 10. Sarebbe 
un lavoro noioso, inutile, forse anche pettegolo, perchb, dopo lutto, farei 
come lui: attaccare senza arrivare a toccare in alcun punto vitale, cib 
a cui sono riuscito nell’opera mia, per altre mosse. Amo quindi meglio 
lasciarlo nclla sua posizione mouumentale: « /a visiera ribassata, ri- 
posta la lancia in resta, ben sicuro in arcioni ». Combatta.... com- 
batta pure, I’egregio Professore, ma.... non sofli.... perchfe potrebbe fare 
in tal modo la tigura di quel cavaliero antico, che coinbatteva coi mu- 
lini a vento.

Termino quindi la mia risposta al Professore di Genova con un 
ringraziamento ed una dichiarazione: il ringraziamento fc a Lui che 
ha voluio dare alia mia opera tanto valore e tanta pubblicita. piu di 
quanto non gliene diedy il mio editore, pubblicando alcuni giudizi 
con riserba di pubblicarne altri, cib che sollcticb l'amor proprio del 
Maestro, perocchb — chiunque avr<t letto il suo articolo — non potrit 
a meno di pensare che.se il sullodato Professore, che s ti cosi in alto 
nel tempio della scienza, di cui si atteggia a Sommo Sacerdote, im— 
piega 31 pagine di stampa su Luce e Ombra, per rilevare solamente 
quattordici difetti in un’opera di un autore, che appena appena pub aspi- 
rarc ad un posto di appreudista  in questo tempio, vuol dire che questa 
opera devc avere un valore, quindi le procurer^, senza volerlo, un 
altro buon numero di letlori e forse qualche altra buona recensione^ 
tra coloro che vogliono giudicare a modo proprio, col sistema speri- 
mentale d i vedere e toccare. II mio editore Alberto Rcber, piu di me
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glie ne sara gralissimo, perchfc il primo migliaio e quasi esaurilo, specie 
per le richieste degli amatori francesi, dopo il giudizio dato dal celebre 
De Rochas, che l’ha giudicato « un libro deguo d i fa r  parte della 
sua collesione delle opere rare straniere •!

La dichiarazionc & questa: che io non seguirb piu il Professore 
di Genova in questo terreno, se avesse la voglia di ripetermi per la 
tersa volla le stesse cose, magari in di versa forma, anche pereh£. scnza •
volerlo, sono stato costrctto, contro ogni mia abitudine, a seguirlo 
nella vivacity di modi coi quali mi ha attaccato; seguirb quindi il 
sistema-forense. Nelle nostre prammatiche, quando il Pubblico Mini
ster© replica alia difesa, che ha sempre il diritto di avere per ultima 
la parola, senza aggiungere nulla di nuovo, la difesa se ne rimette 
puramente e semplicemente alia g iustisia  del Tributtale; me ne affi- 
derb per tanto al giudizio inappellabile dell’arbitro proposto dal Pro
fessore Morselli: il buon pubblico, il dotto seit3a passione e seusa 
preconcetti, il quale studierb « Psicologia e Spiritismo » e « I’roblema 
dell’Anima » e darb il suo verdetto in favore dell’uno o dell’altro, se 
pure non ci sari tra i giudici qualche spregiudicato che stia piu in 
alto del commie degli uontini, che lo darb in favore di entrambi, es- 
sendo che, alia fine dei conti, noi lavoriamo, i gratid i e i piccoli pen- 
satori, non per altro che per raggiungere la veritd, alia cui riceroa 
ogni tentativo 6 utile  ed onorevole.

Palermo, aprile 1909.
• Avv. Don. I n w o c k n z o  C a l d e h o n e .
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p e r  L a  R i e E R e a  p s i e H i e a

P c n o m c n l m e d la n lc l a  d ls ta a z a .

/  lettori ricorderunno come nelPultimo fascicolo di Luce e Ombra Mi- 
nusculus rivolgesse a Cesare Lombroso un' obbiezione riguardante art pa- 
rere emesso dall’illustre psichiatra nel suo articolo suite Case in f estate.

A ll’opinione di coloro i quali affermano che tutte le manifestazioni 
spontanee richiedono la condizione di una qualche medianita il Lombroso, 
pur ammettendo casi di « medianita transitoria » nei morituri, medianita 
della quale lo spirito bramoso di manijestarsi saprebbe trovar modo di 
servirsi, opponeva il falto di fenomenologie spontanee che si perpetuano 
per centinaia d’anni tan to in case abitate che disabitate. A questa obbie
zione Minusculus rispondeva ammettendo la possibilita che lo spirito possa 
medianizzare qualcuno Jra gli incaricati piii o rneno lontani dal luogo 
dei fenomeni.

E  a sostenere la tesi della medianita a distanza egli citava una 
prova di fatto gia da lui esposta precedentemente (Luce e Ombra anno VIII 
jascicolo 9).

Pochi giorni dopo la pubblicazione del suo articolo Minusculus ebbe 
a conoscere un interessantissimo caso di medianita a distanza che verrebbc. 
ad appoggiare maggiormente la sua tesi. Riportiamo la sua lettera:

Roma, 19 inarzo 1909-

Caro Mnrsorati,
Trovandomi a conversare sul soggetto dello Spiritismo col signor 

Guido Badalotti (impicgato alle Poste e Telegrafi in Roma) seppi da 
lui che presso Commessaggio, in provincia di Mantova nel distretto 
di Bozzolo, vari fenomeni spiritici spontanei erano accaduti — fenO' 
nieni die mi parvero di speciale importanza, perclie il signor Badalotli,
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pur essendo ignaro del diuainismo medio-spiritico, mi diceva che ri* 
cominciavano ogni qualvolta una certa donna era presa da convulsioni, 
artche quaudo trovavasi lontana dal sito dei fenotneni stessi. — Puoi 
immaginarti se al mio narratore significassi, col piti vivo desiderio, di 
fornirmi delle piii minute indicazioni in proposito. Peril, siccome il 
fatto era accaduto da circa cinque anni, ei mi suggerl di attingerne 
esatti dettagli da persona che ancora trovavasi sul luogo o nelle vici- 
nanze dell’accaduto, onde non incorrere in qualche sbaglio circa i par- 
ticolari; ed aggiunse che una persona, alia quale potevo scrivere in 
proposito, era la signorina Comencini Giuseppina, Ricevitrice Postale. 
Non mi feci ripetere il consiglio una seconda volta; ed alia prefata 
signorina scrissi pregandola di usarmi la cortesia d’un racconto del
l’accaduto, racconto che dalla Comencini mi fu gentilmente mandato 
nella lettera seguente, che qui trascrivo dopo aver premesso che i 
nomi Carnevali Clementina, che si leggono nel primo periodo di essa, 
indicano, come del resto si vede in seguito, la media inconscia, dalla 
quale dipendevano i fenomeni.

Contmesiaggio, lt> marzo 1909,
III.mo Signore,

Prima di rispondere a quanto Ella desidera, bo voluto assicurarmi dei fatti 
passati, parlando colla zia della Carnevali Clementina, certa Zanchi Elisa, che 
assistcva la propria nipote.

Cinque anni or sono, la Carnevali veniva presa sovente da convulsioni, durante 
Ie quali ella gettavasi a terra, e, immobile, collo sguardo fisso, abbaiava come un 
cane, e, nello stesso tempo, nella cascina da essa abitata (Sabbioncelli) si sentivano 
colpi, aprire usci, ballar sedie e bottiglie: venne visto un chiodo confitto al solaio 
diventar rosso come fuoco.

Sempre assistita dalla zia, l'ammalata venne tolta da qitell'abitato e trasportata 
qui a Commessaggio, che dista dall’altro sito metri 1500. Abbenchg lontana, le 
convulsioni non ccssavano, come pure continuavano i colpi ed altri fenomeni 
nella casa lasciala iall'inferma. Noti perO che questi fatti accadevano nell'ora 
precisa (cid fu  provato coll’orologio) in cui la Carnevali si trovava sollo gli 
accessi catalettici.

Voglia gradire ecc.
G iu se ffin a  C omencini .

Avendo poi il signor Badalotti, aggiunto ai fenomeni accennati 
nella trascritta lettera, quello di un grosso rotolo di tela, che venne 
scagliato da forza misteriosa contro un sacerdote esorcista, il quale,



in conseguenza di ci6 dove luggir via per paura die peggio gli av- 
venisse, giudicai che la testimonianza del sacerdote esorcisia sarebbe 
valsa a confermare opportunamente i f'atti laonde serissi in proposito 
a 1 ui, cioe al Rev. Giov. Pancera, attuale parroeo di Borgoglieto, ina 
all’epoca dei suddetli fenomeni parroeo in Commessaggio; ed a volta di 
corriere lie ottenni gentilissima risposla, della quale pubblieamente 
i ingrazio il Rev. sig. Pancera, e di cui eccoti la trascrizione letterale 
della parte che riguarda i ienomeni:
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Egregio Signor Professore
Ad evasione della pregiatissimu sua, godo polerle esporre tuita la pura vcriUt 

di cio che riguarda certi fenomeni spirjtici, dei quali io stesso fui teslimonio ocu- 
lare. Ed anzi ttitto le dirO che certi fatti puramente spiritici ho avuto cainpo di 
csperimentarli tanto allorche la povera paziente si trovava in casa, quanto allorche 
trovavasi assente dal luogo stesso ove avvenivano. Nella mia curiosity, ebbi poi 
anche certezza che mentre la padrona trovavasi lontana Aalla sua abilazione, 
sorpresa da viotentissiiue convttlsioni, avvenivano nella delta sua casa feno
meni cost strain', da metier paura in chi era presente. Finiti i contorcimenti 
di ttna vera ossessa, terminavano altresi i  detti fenomeni. Non potrei dirlese 
non tutta la veritft, asseverando di aver assistito a quanto segue; e cioe di aver 
veduto tin chiodo conlitto al solaio d' una stanza inferiorc circondato di fuoco, ed 
al suo spegnersi di averne constatato anche, toccandolo, il suo calore. Mentre poi 
si parlava di questo avvenimento, ho visto un grosso rotolo di tela pesantissimo, 
giacente sopra una sedia nella stanza vicina, esser tolto come da una mano forte 
ed invisibile, ed essere scagliato contro di noi. Ho visto anche, in un batter d’ oc- 
cliio, chiudersi ed aprirsi la porta, gli usci e le finestre di quella casa, con un 
rumore indescrivibile.

Ho pure assistito ad altri fatti, quali di sedie e tavoli, che con forza venivano 
irresistibilmcnte scagliati da una parte all'altra delle pareti della stessa stansa, 
senza offesa di nessuno. Seppi anche che tali fenomeni avvenivano di frequente, 
tanto di giorno quanto di nottc...

Questo e cio che le pud dire chi si professa
Dev.

Sacerdote Giov. P anckha 
Parroeo.

Borgoglieto (Cremona!.

In questa leltera-rclazione non e nominata la locality ove avven- 
ncro i Ienomeni, ne la donna die ne fu la media, secondo appare; ma, 
considerando che la medesima lettera e la risposla .tile mia dotnanda 
intorno ai fatti medianici di Commessaggio, e che vi fe accordo e iden
tity sostanziale fra cib che testimenia il Rev. sig. Pancera e ci6 che



testimonib la Sig.na Commencini, 6 ben chiaro che nelle due relazioni 
si parla dei medesimi avvenimenti. Perb questa del Rev. Parroco b 
testimonianza ocularc, e percib di gran valore: essa b un’ottima con- 
ferma del contenuto della lettera della prefata relatrice.

Qucste due relazioni potranno giovare di molto alia teoria dell’a- 
zione medianica a disianza dai fenomeni, nelle manifestazioni spon- 
tanee in luoghi ove medio alcuno non esiste; e potrA l’illustre profes- 
sore Lombroso ed altri come lui versati nella scienza spiritica, attin- 
gervi forse qualche luce, se tu, caro Marzorati, vorrai farmi la genti- 
lezza di pubblicarle, insieme a questa mia, sulla tua bella Rivista.

Ricevi i piu affettuosi saluti dal tuo
M i n u s c u i .u s .

A lle comunicazioni d i M inusculus Cesare Lombroso ha risposto qaanto 
segue:

Per cib che riguarda l’obbiezione di Minusculus trovo che se si po- 
tessero moltiplicare gli esempi rarissimi da lui addotti avrebbe ragione, 
che ad ogni modo bisognerebbc anche secondo lui ammettere agli spiriti 
autori di quelle hantises un’altivitA diversa e maggiore che non sia 
quella dei casi comuni, che perb l’osservazione popolare in questi casi 
esclude il medio; che S. Moses aveva notata questa maggior frequenza 
di spiriti nei luoghi ove sono molti morti insieme sepolti. Un’osser- 
vazione che darebbe ragione a lui b il veder Irequenti volte cessare 
le hantises colle pratiche religiose (esorcismi, messe, ecc.) che non 
possono avere influenze suggestive che sul medium. Quanto al feno- 
ineno purtieolare di Commessaggio perchb potesse risolvere la mia 
obbiezione bisognerebbe che esso fosse perdurato per anni ed anni ed 
anche dopo la morte della media. In ogni modo esso prova la possi
bility dell’azione a disianza. Riassumendo insomma prima di poter 
dare una soluzione detinitiva alia questione, b necessario raccogliere 
maggior copia di dati e studiarla ancora.
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C e s a r e  L o m b r o s o .
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C a»e ta n to m a tic h e .

Sotto qucsto titoio il fascicolo 1 -  2 di Gennaio e Febbraio 1909 della 
Rivista « Luce Ombra » porta un articolo dell’esimio Professore Cesare 
Lombroso, il quale basandosi sui fenomeni da lui osservati, e su quelli 
ben documentati dei quali ha letto le narrazioni, emette la stia opinione 
che le case « hantees • si debbano dividere in due grandi gruppi. Quelle 
manifestantesi tali per un tempo piuttosto circoscritto, di solito breve, 
ed in cui si pub cogliere quasi sempre l'influcnza di un medio, e queste 
dovrebbero chiamarsi case niedianiclie, e quelle in cui il fenomeno 
perdura e dove ogni influenza medianica sembra essere esclusa.

La divisione fatta dal Professor Lombroso sarebbe suscettibile di 
modilicazione se si ponesse mente che vi sono fatti avvenuti in case 
fantomatiche, nelle quali i fenomeni sono aecaduti non solo per il 
legame esistcnte tra 1’essere occulto ed il medio, ma anche perquello 
che intercede tra 1’essere e la casa, tanto che i fenomeni non sareb- 
bero avvenuti se fosse mancata una di queste condizioni.

lo fui spcttatore del fatto che imprendo a narrare, e sebbene 
riconosca di non avere autorit& alcuna per pretendere che la mia nar- 
razione sia ritenuta ed accettata come alto di fede, tanto piit che io  
oltre la testiinonianza mia e delle persone che andrb citando non potrei 
dare altre prove deil’avvenuto, pure ritencndo che altri fatti consimili si 
potranno trovare registrati e documentati in molte pubblicazioni antiche 
e inoderne, lo addito alia altenzione dell’ Ulustre Professore Lombroso, 
pcrche egli possa meglio, analizzando e classificando i fatti, vedere 
se non sia il caso di fare una terza distinzione.

Nel IS91 mi occupavo molto dcllo studio dei fenomeni medianici 
e tcnevo quasi quotidianamentc sedute in casa della Signora Anna

9

del Piano-Abate, la quale abitava in Napoli una casetta al l.° piano 
in Via Antonio Villari, 99. La Del Piano era dotata di medianiUt e 
riscrvatamente. e senza interesse di sorta, prendeva parte alle sedute 
che io tcneva con un ristrcttissimo numcro di amici.

1 fenomeni che avvenivano in queste sedute era no importantissimi, 
ma non e il caso qui di narrarli sebbene li tenga tutti, verbalizzati ed 
autcnticati con le lirmc dei componcnti il piccolo circolo.
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Solo faccio notare che queste sedute durarono ininterrotte fino 
al 1894, ed una sera anche la nota media Eusapia Paladino prese parte 
ad una di esse.

Prima di metterci in seduta la Paladino, arnica della del Piano, 
voile girare tutta la casa, egiunta nella cucina che non era illuminata 
ebbe un soprassalto, e dichiarb di essersi spaventata per aver veduto 
una figura di apparenza uinana. Rivolta poi alia del Piano-Abate la 
consiglib a non andarsene mai da quella casa perchb in essa vi era il 
Monaciello che le avrebbe porta to fortuna. Ma di questa osservazione 
della Paladino non si tenne conto, anche perchb durante le sedute 
non si erano mai verificati fenomeni di materializzazioni'piu o meno 
complete.

Perb anche la media del Piano-Abate afTermava prima della 
Paladino di vedere una figura umana che la seguiva in tutte le sue 
faccende domestiche. Essa si era qualificata col nome di Giuseppe, e 
spessissimo le faceva dei dispettucci, ma io attribuii cib ad autosug- 
gestione della del Piano provocata dai fenomeni di spostamento di 
oggetti, rumori, sollevamento di pesi, ed altri che si verificavano 
durante le sedute.

Solo, ad onor del vero, debbo far notare che allorquaudo, durante 
le sedute, domandavamo chi era che produceva i fenomeni, il tavolo 
tiptologieamente rispondeva essere uno spirito abitatore della 
casa, ma di piu non diceva’ per quanto incalzato da domande. Anzi il 
tavolo, con colpi bruschi, dava segno di ira, quando si insisteva per 
sapere se fosse o meno quel tale Giuseppe del quale la del Piano parlava.

Nel 1894 la famiglia della del Piano era cresciuta di numero cosi 
che la casa in via Antonio Villari non era piCi sufficiente. Dovettero 
cercarne un'altra e la trovarono in Vico S. Felice ai Cristallini, 48, ove 
abitano ancora. Osservai che come pib si approssimava il tempo del 
trasloco la Signora Anna Abate del Piano la quale b di temperamento 
allegro si mostrava di giorno in giorno sempre piit triste e piangeva 
continuamente pel dispiaccre di dover lasciare la casa. Essa diceva di 
sentirsi attratta dall’essere misterioso che l’abitava, il quale irritato 
di staccarsi da lei e dover restar solo, aumentava i dispetti, ed ogni 
giorno le rompeva qualche utensile della cucina.
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Un giorno ironicamente la eonsigliai di pregar I’essere misterioso 
di scguirla nel suo trasloco, e prender domicilio con lei nella nuova 
casa. Restai non poco meravigliato quando il giorno seguente, la del 
Piano, avendo preso sul serio il mio consiglio, mi disse che aveva 
parlato con l’essere misterioso, il quale aveva accettato la proposta 
di scguirla nella nuova dimora, ma che cib poteva tarsi da lui soltanto 
a condizione di incorporarsi in un frammento qualunque della vecchia 
casa. Percib le aveva ingiunto che nel passaggio alia nuova abitazione 
avcsse portato con sb un mattonc tolto al pavimento della cucina, ci6 
che gli avrebbe permesso di sloggiare incorporate in esso.

E cosl fu fatto. La mattina del passaggio alia nuova casa, che fu 
quella del 26 aprile 1894, la del Piano tolsc al pavimento il mattone, 
se lo portb come un prezioso fardello alia casa nuova e lo depose 
verticalmente a terra, appoggiato ad una parete della stanza di rice- 
vimento, Cib avvenne verso mezzogiorno, allorquando la camera 
trovavqsi irradiata dalla luce solare.

Il mattone appena deposto a terra, e quando lutti si erano da lui 
scostati, incomincib a muoversi cd a salire e discendere continuamente, 
per un tempo non disprezzabile, lungo la parete alia quale era stato 
addossato, quasi volesse con cib dimostrare la sua gioia.

L’essere misterioso nelle sedute che si tennero dopo l’aprile 1894 
nella nuova casa della del Piano-Abate. seguitb a manifestarsi, ma 
non voile dire nulla di quanto poteva direttamente riguardarlo.

Creda chi vuole, e faccia pure i commenti che gli aggradano; ma 
questo b il fatto avvenutomi che io ho narraio nei suoi particolari,. 
senza nulla togliervi, o aggiungervi.

Napoli 21 Febbbraio 1909.
F r a n c e s c o  G raus.
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DAL PAESE DELL* GMBRA

Fra 1«» prove che si possono addurre per la tesi della persistenza della perso
nality, interessantissime sono quelle riferite in un articolo di William Stead, alle 
quali l.uee e Ombra ha gift aceennato nel fascicolo di gennaio-febbraio, nia che e 
bene riportare pit! diffusamente dalla Revue scientijique el morale tin Spiritisme.

Stead, direttore della Review oj Review £ il pin grande pobblicista d'lnghil- 
terra e uno dei piO fervidi apostoli della pace universale. Egli e medium mcccanico 
e riceve abitualmente messaggi, si di viventi che di morti, a mezzo della scrittura 
automatica.

II suo articolo presenta delte irrefutabili attestazioni di identity spiritica, assai 
pid eloquenti e persuasive di qualunque libro o trattato. C' imbattiamo in prolezie 
di eventi che si rcalizzano con esattezza matematica ed escludono a priori qualsiasi 
sospetto di trucchi, astringendoci a riconoscere l'assurdity di attribuire alia materia 
cerebrale la facolth di conoscere l'avvenire. C' imbattiamo in prove apodittiche 
della sopravvivenza dell'anima, dinanzi alle quali i tentativi disperati di positivisti. 
risultano inani e s’ infrangono.

Presceglierb, dunque, pochi fatti di carattere decisivo e che a prima vista esclu
dono la ipotesi telepatica e quella dell’ incosciente, e in genere qualsiasi possibility 
di esplicazione nell’orbita dei poteri umani.

Da piit anni era impiegata presso lo studio di William Stead la Signora E. M. 
d'ingegno svegliato e carattere eccentrico. Un giorno, verso la meta di gennaio, 
egli ottiene con la scrittura automatica e da parte di Giulia, un’ entity solita a 
manilestarsi, il seguente messaggio: Sii paziente con E. M. essa verra a raggiun- * 
germi qui, prima della tine dell’ anno. Il messaggio 6 insistentemente ripetuto nei 
raesi consecutivi, mentre nulla lasciava supporre che il vaticinio dovesse realiz- 
zarsi. In luglio E. M. inghiottisce per disgrazia un piccolo chiodo e i medici di- 
sperano di salvarla. Ma il messaggio partecipa : No essa guarira, ma soccorabera 
verso la fine dell’anno. Infatti la donna guarisce con grande sorpresa di tutti.
In dicembre £ attaccata d'influenza. Interrogati gli spiriti rispondono: Essa non 
verry qui in modo naturale ma alio spirar dell'anno. Nel Natale essa £ sofferentc, 
e Giulia a domanda risponde: Posso avere sbagliato di qualche giorno, ma cib 
che ho detto £ vero. E al 10 gennaio scrive: Vedrete domani E. M. c le daretc*
1' addio, voi non la vedrete piu sulla terra.
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Stead va a trov.irla : Kssa t  alfctta da felibre c tosse e h.iimo deciso di inan- 
darla all'ospedale. Due giorni dopo egli riceve un telegrainuia che gli partecipa 
essersi la E. M. in tin accesso di delirio, gittata dalla /inostra, rimanendo all'istante 
cadavcre.

• lo posso provare 1'autcnticita di qiicsto fatto col nianoscritto dei miei nus- 
saggi original! e 1' attestazione controsegnata dei niiei due segretari, ai quali, 
sotto segreto, avevo coinunicati gli avvertimenti di Giulia. »

La stessa Signora che in vita, e lontana da Stead, scriveva spesso, inconsa- 
pevolmente ed automaticamente con la m.ino di questi, gli aveva fatto quattro 
promesse che avrebbe cercato di eseguire in caso di premorienza, cio6: primo, 
servirsi egualmente della sua m.ino per dirgli coine si trovasse oltre tomba; se- 
condo, apparire a qualcnno dei suoi amici; terzo, larsi fotografare; quarto, inviare 
il messaggio pel trainite di uc medium, stabilendo 1’ antenticiiii di delta comuni- 
cazione dalla sua sottoscrizione che sarebbe consistita in una croce in un circolo.

• E. M., narra Stead, ha mantenuto le sue quattro promesse:
• 1. - Ha scritto a piii riprese con la mia mano;
« 2. - E apparsa a due miei amici. Una volta in nna stanza da pranzo piena 

di invitati, in mezzo ai quali passO invisibile a tutti, eccetlo d ie per la sua arnica 
che dichiarO di vederla distintamente. Un'altra volta e apparsa per via in pieno 
giorno e, fatti pochi passi e sconiparsa. Posso affermare che sifTatta apparizione 
era tale da non esser possibile di dubitare dell' identity della persona;

• 3. ■ E stata fotografata almeno una dozzina di volte dopo la morte. I suoi 
ritratti sono assululamente riconoscibili e nessuno di essi era riproduzicnc di altre 
iotografie cseguite in vita;

« 4, - Esiste una prova dell'invio di un messaggio accompagnato dalla segna- 
i lira convenuta: la croce nel circolo. lo non ho potato otlenere questo documento 
i lie dopo parecchi mesi. Avevo perduta ogni speranza quando di botto, un medium 
die era a colezione eon uno dei suoi amici, riceve la comunicazione al primo 
siiggio di scritlura amomatica :

« Di a William di non volermene. Io non avevo altro mezzo, lo non conoscevo 
it medium e il mio amico non nttendeva il messaggio. •

« Ho parlato di fologralie di spirit!. Mi afTretto a disarmare gli scettici ainmet- 
tendo che non vi e niente di piu facile del trucco fotografico ed un prestigiatore 
puO sempre ingannare 1'osservatore pih vigile e diffidente. Le lastre di cui mi servo 
sviluppandole io stesso e che per giunta sono controsegnate, fornirebbero una 
certa garanzia avverso le frodi. Ma, se io credo all'autenticitft delle fotografie e 
perchO mi londo sopra ben pits validi argontenti. La prova formate dell'autenticitfi 
delle fotogralie di uno spirito consiste nell'esecuzione di un ritratto perfettamente 
riconoscihile di un defunto, da un fntngralo che ignora assolutamcnle 1' esistenza 
di delta persona e nulla arrivi a sapore o percepire di delta persona chi opera ed 
assiste all* operazione.
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• Di tali fotografie ne ho otlcnuie parccchie, ma qui non riferird the tin solo 
caso. II fotografo, al quale la sua medianita permette di lotogralare l'invisibile e 
vecehio e sehza istruzione; la quale circostanza 1' oslacola di occuparsi seriamente 
della sua professione. Egli e.chiaroveggente e cliiarudicnte. Al tempo dell'ultima 
guerra dei Boeri gli chiesi una seduta, eurioso di apprcndere cii> che succedeva.

• Mi era appena sedulo davanti a lui che mi disse: L' altro giorno ho avuta 
una sorpresa. Un vecchio Boero si e presentato nel mio studio. Era armato di 
fucile e il suo sguardo truce mi spaventd. Va, gli dissi, io non amo le armi da 
fuoco — e scomparve. Ma esso c ritornato ed eccolo: e rientrato con voi: e di- 
sarmato ed ha lo sguardo piii rassicuraiuc. Bisogna eonsentirgli di restare ?

— Certamente, risposi, e poireste fotografarlo ?
— Non lo so, voglio tentare.
Mi sedelti di fronte all’obbiettivo e l'operatore mise la macchina a fuoco. Non 

potcvo discernere nulla, ma, prima della rintozione della lastra domandai al fotografo:
— l’otreste parlargli anche adesso?
— Si, egli e tuttora allc voslre spalle.
— Domandategli il nome.
II fotografo ebbe l’aria di rivolgergli una domanda mcntale e attendere lit 

risposta. Poi :
— Egli dice chiamursi Piet Botha.
— Piet Botha? obbiettai con un gesto dubbioso. Conosco un Filippo, un Luigi, 

un Cristiano e non so quanti nltri Botha, ma non ho inteso parlare mai di questo Piet.
— Egli insiste che tale e il suo nome. Qttando fu sviluppata la lastra, scorsi 

alle mie spalle un tipo gagliardo e irsuto che poteva essere tanto un Boero quanto 
un Moujick. Non dissi nulla, ma attesi fino alia fine della guerra, e, all'arrivo dt l 
generate Botha a Londra, gli spedii la fotogratia a mezzo di M. Fischer, ora 
primo Ministro dello Stato d'Orange. L'indomani M. Wessels, delegato di un altro 
Stato, venne a vedermi.

— Dove avete presa questa lolografia che e stata spedita a M. Fischer?
Cosi gli raccontai come essa era presso di me. Egli tentennO la testa.
— Io non credo agli spirit!; ma ditemi seriamenie di dove vi perviene questa * 

fotografia: queU’uoino non ha mai conosciuto William Stead, n£ mai ntesso il 
piede in Ingbilterra.

— Vi ho gia raccontato, soggiunsi, come I'cbbi: voi proteste non credermi ; 
ma perch6 agitarvi cosi?

— Perchc quell'uomo era mio parente ed il suo ritratto e presso di me.
— Veramente e morto?
— Fu il primo comandante Boero che soccombette all’assedio di Kimberley. 

Petrus Botha, aggiunsc, ma noi lo chiamavamo Piet per brevita.
La fotogralia e presso di me: essa fu ugualinente identilicata dagli altri del*.- 

gati degli Stati liberi che avevano del pari conosciuto Piet Botha.
« Questo fatto non si spiega con la telepalia. E per scmplice caso che domand.ii 

al fotografo di assicttrarsi se lo spirito direbbe il proprio nome Nessttno in Inghil- 
terra, ho potato assodare, sapeva dell'esistenza di Piet Botha. ■
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■ Un'iiliima parola. In questi quindici mini lio acquistato la convinzione con 
numerose prove di prima mano della persisienza della personality umana dopo la 
morte e la possibility di comitnicare con i inerti. Ma mi son detto sempre: Atten- 
derb che qualcuno di mia fatniglia ahbia I'atto il viaggio d'oltretoinba per dichia- 
rare fornialinente la mia convinzione al riguardo.

• Or nello scorso dicembre ho visto morirc il tnio primo figlio che avevo alle- 
vttto nclla speranza di fame il mio erede e snccessore: egli e morto a 33 anni e 
il legume che ci univa era dei piii stretti. Xessuno avrebbe potato ingannartni 
foggiando messaggi attribnihili al mio earn scomparso. Sono trascorsi dodici mesi 
dalla morte e non e passata ana scltininna senza che io ricevessi messaggi rassi- 
ciiranti e conlortanti di colni che c ancora presso di me e piii affezionato di prima.

In questi ultitni dodici mesi io avevo viaggiato spesso all'Estero, ottenendo meno 
trequentemente sue nuove. Xon avevo rilevato le sue comunicazioni con la mia 
propria mano, nel dubbio che quanto yrivrssi potesse essere un'eco incosciente 
dei nostri discorsi d'altra volta. Egli ha comunicato con me, con le mani di per
sona di mia confidenza. Tulti i suoi messaggi sono improntati alia testimonianza 
del suo proprio carattere e della stta sua maniera di pensare, siccome esprimevasi 
nelle letterc cite mi scriveva durante la sua vita.

« Dopo cib non ho piii alcun dubbio. Per me il problemn e risoluto e la verity 
stabilita. E sono telice di dichiarare puhblicamente davanti a tutto il mondo che 
non saprei piii ammettere alcana obbiezione o denegazione al riguardo. •

**  » I

I fatti riferiti dallo Stead o sono veri o non. Che siano veri non pu6 mettersi 
in dubbio, sia per l’autorita di chi li altesta, sia per le prove di chi li sussidia. Se 
dtinque sono veri, tutte le escogitazioni dei biologi per ispiegare i fenomeni me- 
di.mici nell'otbita dei poteri umani cadono di peso.

Allro che I'ipotesi degli arti soprannumerari del Prof. Bottazzi o le sofistifi- 
cazioni dei romanzi sublimari del Flournoy e del Morselli!

Siccome non esistono a rigor di termini avversari dei fatti, ma delle teorie, 
bisogna concludere, al cospetto di prove di identity come quelle lornite da Stead, 
che vi siano soltanto scicnziati che abhiano osservato ed altri che non abbiano 
osservato ancora i fatti. Coloro che li hanno osservati (dopo averli prima denegati e 
derisi) arrivano ad illazioni come quclla etti 6 pervenuto Cesare Lombroso: « Non 
c troppo difficile immaginarc che, come nel sonno e nell'estasi, 1‘azione di questa 
coscienza sttbliminale si possa prolungare nello stato di morte. Aristotile aveva 
detto che, ove esistessero delle attivita o stati passivi appartenenti solo all'anima, 
questa sarebbe da considerarsi conie separabile dal corpo. »

lid ecco il positivism insigne, che, avendo ribrezzo della spiegazione spiritica, 
ftniscc con rammellere, incalzato dalle prove, il prolungamento della coscienza 
subliminal? nello stato di morte. Circonloenzione di parole che racchiude una con- 
fessione Ibrmidabile!

— Che importa chiamarla Amina o coscienza snb/iina/e, quando in realty noi
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dopo la morte -  cioe in un novello modo di csistere — ravviscremo il nostro lo 
— l'omogeneo eterno del divino Platone — e rivedremo le persone che abbiamo 
predilette e amate ?

William Stead non si dispera ne piange per la morte del suo figlio trentenne: 
egli l’ha sempre vicino, comunica con esso, lo sente, lo vede e dy la lieta e con- 
solante novella a tutti quelli che dnbitano e che piangono.

F .  ZlNGAROFOLI.

p ie e e L A  e R O N n e n

L ’P r d l n e  C iv ile  d l  S a v o la  a  S a l v a t o r e  F a r i n a .

Un Decreto Reale ha insignito dell'Ordine Civile di Savoia alcune personality 
della letteratura, dell'arte, della scienza fra le quali Salvatore Farina, socio ono- 
rario della Society di Studi Psichici milanese.

Porgiamo all'illustre amico nostro le piu vive congratulazioni per l'altissima e 
meritata onorificenza.

II e i r c o lo  d l S tn d l  m e d la n ic l  d l T r i e s t e  1

ci comunica il laborioso programma che intendc svolgere quest'anno. Pur non 
nascondendoci le grandi difficolty e le troppo frequenti delusioni che accompagnano 
simili imprese, lodiamo la coraggiosa iniziativa e di buon -grado piibblichiamo il 
programma:

1. ® Gruppi sociali per esperienze medianiche.
2. ° Gruppi sociali per letture spiritiche (una alia settimana).
3. ° Serate di conversazione ogni lunedi. A questc scrate possono intervenire 

-anche non soci purch6 introdotti da un socio.
4. ” Raduno mensile per comunicazioni e discussioni sui risultali delle ricerche.
5. ° Conferenze ad invito sopra argomenti relativi al medianismo e spiritismo.
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FRA LIBRI E R IV ISTE

Eknbsto Buzz a no — Dei east d' identificazione spiritiea — Genova, A. Donath
editore 1909.

Per un'opera cosi fortemente conceptta, cosi laboriosamente condotta e cost 
magistralmente realizzata sarebbe stretto dovere pel critico serio che vi spendesse 
intorno, sc non altrettanto lavoro, altrettanto almeno di studio coscienzioso e di 
critica coscieute. Questo dovere, a ctii so in anticipazione di non poter soddisfare 
ne in tutto, ne in parte, m'impone di astenermi dal tentare una vera e propria 
recensione del libro stupendo, del quale non basta dire tutto il bene che si merita, 
ma converrebbe dirlo bene, cioe con quella conipetenza, ossia conoscenza perfetta 
della materia, onde I'antore si inostra a dovizia fornilo.

Un giudizio per impressione non pub servire che a provare la buona volonta 
di chi arrive, nonch£ la sua sincera ainmirazione per 1‘opera ammirevole : non altro.

E. Bozzano, intelletto sovranamente critico, e sereno e severo analista, tale da 
non farci pin rimpiangere I'inattesa e dolorosa pcrdita fatta dagli studi psichici 
in Italia nella persona altamente benemerita del Dottor Giambattista Ermacora,. 
che fu • maestro di color che sanno, • occupa nno dei primi posti fra i cultori di 
questo ardiiissinio soggetto di ricerchc — ed armato di forte ed acre giudizio di 
indagatore specializzatosi in silfatte discipline prosegue il suo compito col sacro e 
sapcrbo entusiasmo dell'apostolo scientifico di una causa nobilissima, la piu benefica 
fra tutte. E di ciO fanno ampia testimonianza i suoi lavori tutti poderosi per critica 
eletta, squisita e debellalrice delle obbiezioni piti dottaniente sofistiche — le sue 
monografie cosi sapienti ed originali, pubblicate in Riviste italiane, francesi ed 
inglesi — ed ora egli e vennto a porre il suggello alia sua indiscussa competenza 
in questa materia col magnilico libro sulla Ideal ifieaziotte spiritiea, che Sara per 
lungo tempo il libro di testo dello Spiritismo, e verra additato come l’acropoli 
inespugnabile della grande tesi spiritiea.

***
Vi sono due spiritism! — o ineglio, lo spiritismo si biforca in due rami teoretici, 

che sono: ljquello fretterico, anonimo, o polioniino, lo spiritismo delle intelligenze 
occultc inr/natifieate della tradizione mitologica, teologica, demonologies; 2) quello 
specifico dei nostri propri spiriti e degli spirit! dei nostri, e cioe lo spiritismo 
degli incarnali e dei disincarnati dcll’umanilA di questa terra. Or se la prova della 
cosi delta identificazimie non si puo dire necessaria per afTermare 1’esistenza di
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• spiriti qualunque essi siano, manifestantisi a noi verbo et opere, e indispensabile 
,  per& per costatare ed attestare l'esistenza degli spiriti di defunti: il che costituisce 

il vero e proprio Spiritismo nel senso meno largo, ma assai piil importante per 
l'universale. Che se alia scienza deve essere soggetto di sommo rilievo e di inestima
b le  valore scientifico la coslatazione di forme di esistensa, di attivitd vitali 
iperfisiche, di realitA soprasensibili intelligenti, cioe di tutto un mondo di 
energie individualiszate, pensanti e coscienti oltre l'angusta cercliia dei nostri 
sensi, all' Umanita importa sopratutto sapere se tra esse forze intelligent* 
individualiszate, normalmente per noi ultrasensibili, esistano e persistano quelle 
umane scorporate in seguito al processo che chiaraiamo : inorte. Di qni e che il 
▼alore dimostrativo della identificasione degli spiriti coi delunti che asseriscono 
di essere assorge all'importanza di un (atto capitate, perche risolve il maggior 
problema che gravita .sulla mente degli uomini agitata finora dai contrari venti 
della speranza e  del dubbio.... *

Oggi la soluzione di esso, dopo essere passata dal teologo al filosofo, e venuta 
nelle mani dello scienziato, che adopera 1' istrumento della logica induttiva nel- 
l'analisi dei fatti di ordine sopranormale per giungere alia scoperta della lor causa 
agente occulta, sia pure in via provvisoria e come ipotesi iniziale, o condizionale, 
o semplicemente di lavoro.

Or il nostro Bozzano si e messo sulla direttiva dei piil rigidi analisti di questo 
ancor inorganico materiale di fatti, e vi reca un contributo personate di alto pregio, 
procedendo setnpre colla squadra ed il compasso della ragione scientiftca e della 
critica metodica. Cosi in questo suo nuovo libro ha trasc.elto con cura laboriosa e 
-con acume diligente dalla sterminata casistica zlei fatti supernormali quei Cast' 
che pei loro caratteri salienti meglio rispondevano alia t̂esi — e ne ha fatta una 
chiara ed ordinata classilicazione in tanle Categorie disposte con metodo e per 
progressivo valore probatorio secondo la maggiore complessitk delle prove 
contenutevi. E un lavoro che in minor mole pu6 gareggiare con quello del- 
l'Aksakotv, essendo un altro passo innanzi nel la via regia dello Spiritismo scienti- 
fico, e c ici un secondo saggio di metodica classilicazione dei fatti, or detti me- 
tapsichici, coordinati all'intento della dimostrazione di una vita postmortale.

Col rafiinarsi dello esame sarei per dire nticroscopico della critica scientifica i 
fatti vengono sottoposti ad una selezione sempre piil rigorosa prima di accettarli 
•come materiale utile edificatorio. Il Bozzano quindi ne fa la disnmina e la discus- 
sione non come potrebbe un avvocato, ma tal quale un giudice inquirente — e nulla 
gli si pu6 rimproverare di non aver messo ad trutinam, di non aver pesato colie 
bilancie dell'orafo.

Ne pretende poi aver fornito la dimostrazione definitiva ed assoluta di una 
esistenza postuma, ma solo la massima approssimazione alia prova definitiva, per 
quanto oggi ci vien consentito dalle conoscenze che si hanno inlorno all’anima ed 
alle sue facoltk coscienti e subcoscienti, o normali e supernormali, che il subcosciente 
£ anche il supernormale.

Nonostante perO tanta encomiabile scrupolosita di ricerca, di cernita, di ordine 
logico e metodologico e di acuta induzione, non gli sono state risparmiate le solite 
ingiuste ed insulse censure dai solid ipercritici ....anzi ipersolisti!
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Cosi vi e stato chi ha messo in dubbio la veridiritii dei fatti, sui qnali si ap- 
poggia la tesi scientifica del libro — come se bastasse il dubbio arbitrario pe% 
distrnggere le piii valide e concordanti testimonianze intorno a ciascuna categoria 
di fatti! Ma il dubbio stesso deve essere provato a norma di critica storica e dialet- 
tica — altrimejtli quod gratis asseritur, gratis negabitur, secondo 1’antico e 
rispettato adagio torense. II dubbio infondato non fonda nulla, e solo annulla se 
stesso; e non ha neppure il valore di una seria critica negativa.

II Bozzano invece e stato molto scrupoloso e guardingo nello accogliere i fatti, 
ricorrendo semprc alle fonti piii sincere e sicure. Egli dichiara nella Introdusione 
quanto appresso: « I casi da me scelti, sia perche ritenuti sufficientemente documen- 
tati, sia perche convalidati dal name di persone note ed onorate, ascendono a 215 
sopra un totale di 916 da me compulsati. Giudicai nondimeno necessaria una seconda 
cernita onde evitare per quanto era possibile I'eccessiva monotonia che derivava 
da frequenti sequele di casi pressoche identici, e li ridussi a soli 75. »

E dopo cid qual peso possono avere le awentate censure di certi Aristarchi 
da strapazzo ? Bisognerebbe dimostrare con altrettanta torza probativa questo 
ostentato dubbio sulla veridicitd di fatti cosi bene testimonialmente documentati. 
Hoc opus, hie labor est — ma qui casca l'asino agli arcigni consiglieri tnal 
consigliati!

Altri critici sollevano obbiezioni non meno in valide ed altrettnnto sofisticbe, 
se'non piii ancora. Insistendo sulla ignoranza nostra circa l'essenza ed i Iimiti della 
personality umana, ne vorrebbero dedurre che non si ha n6 il diritto, n6 il mode 
di fondarc ipotesi alcuna — neppure di lavoro, come oggi si dice — intorno alia 
fenomenologia supernormale. Con siffhtta pedantesca pregiudiziale, figlia legittima 
del pregiudizio accademico, cioe pseudo-positivistico, credono trinccrarsi dietro un 
riparo inespugnabile per contendere di la agli studiosi liberi da ceppi scolastici di 
usare la facolta di formolare qualsiasi razionale ipotesi induttiva, e per rimandare 
conseguentemente la trattazione della causa sine die.... cioi- il giudizio al giorno 
del giudizio !

Intanto sotto il labaro di un dittatoriale criticismo vorrebbero assicurare in 
cterno Yuti possidetis al loro spurio positivismo 1 Questa conclusione passibilmente 
sconclusionata d’imporre il veto a qualunque conclusione 6 una pretesa altrettanto- 
ridevole, quanto paradossale.

Infatti questa rocca deH'agnosticismo assoluto, quesl'asylum ignorantiae, se 
pur fosse una torre di bronzo, sarebbe anche una torre di Bnbele, perche e impos- 
sibile all'uomo, essere pensante, che possa non pensare, e che, pensando non formuli 
raziocinii — onde questo astensionismo risulta perfettnmente utopistico, e menaal 
confusionismo. Nessuna scienza allora sarebbe possibile, sol perchfe ogni scienza e 
circondata d'inlinite incognite. Questa filosolia, od arcililosolia rerunt possibilium, 
c'impedirebbe di concludere, neppur provvisoriamente e condizionalmente, su nulla 
di nulla!

bene a Socrate che pronunzid il lamoso motto: hoc nniim scio me nihil scire, 
Lucrezio Caro argutissimamente osservava : Denique nil scire si quis putet, id 
quoque nescit • « An scire posstt quod se nil scire fatetur » cio6 che neppur
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questo si sappia che non si sappia, giacche se e vero die nulla si sappia, ne consegue 
che non si possa neppur sapere che non si sappia. (Lucret. De Matura rc r i im .  Lib. 4).

Ma la logica, quell a buona e Sana, c ’insegnn che sulle incognite non vi 6 ne 
scienza, ne inscienza, a rigo r di te rm ine: it sulle quantity cognile che si pub, e si 
deve lavorare alia scienza condenda. Basta e deve bastare alle menti logiche che 
dai fatti bene accerta ti, constatali ed a ttesta ti di osservazione e di sperim entazionc 
si traggano  quelle induzioni che sono, direi, necessity rasionali per chi araa ra- 
gionare, ed odia il sofisticare. Ex ignotis non potest aliqnid fieri notum.

II Bozzano concede il concedibile alle ipotesi coiupetitrici di quclla spiritica, e 
si pub dire che forse concede anche troppo, poichb alcune modalitA della telepatia 
sono puramente gratuite, arbitrarie, assertive, o facoltative, senza prova di sorta 
che le confermi, o le avvalori. Purnondimeno non vuolsi biasimare questosistema, 
che in ultimo torna a beneficio della tesi stessa spiritica.

Ma in nessun caso possiamo poi mandar buono il metodo di ostruzionismo, o di 
ostracismo, secondo i casi, adottato da molti contradditori, che si appigliano alia 
speciosa pregiudiziale agnostica per inibire in nome e parte di essa ogni ipotesi 
ed in capite libri qitella spiritualista.... Siccome non sappiamo tutto, essi dicono, 
ergo non possiamo concludere nulla.... Sarebbe questo, se mai, il dogmatismo di 
un nullismo scieutiiico ! Il vero e che non possiamo pretendere dimostrazioni asso- 
lute e prove apodittiche per eccellenza, se non dalle matemaliche pure, le quali 
sono costrette anche ad assumere come premesse gli assiomi, che per quanto 
evidense siano, restano pur tuttavia indimostrabili.

Quale altra fra le seienze si put) dire essere nel certo ? Ed il progresso delle 
scienze sarebbe poi possibile, se non fosse tin elenco di errata-corrige dello scibilc 
umano ? Rinuncieremo al relativo, sol perchfe non ci 6 dato conseguire Vassoluto? 
Ma questa non sarebbe saggezza, sibbene proprio fior di follia.

E tornando sul nostro proposito, il Bozzano non si 6 punto sognato di dire 
rultima parola sul grande problema — anzi ha proceduto col piede di piombo nelle 
sue elaborate induzioni, conoscendo la vastitA e la profonditA dei misteri di questa 
scienza dell'anima. L'uomo di forte giudizio sa meglio degli altri la dcbolezza dei 
giudizi propri ed altrui, e circondandosi sempre di prudenti riserve, fa salvi i giusti 
diritti del grande Ignoto per l'avvenire. Egli non pronunzia oracoli da gerofante, 
ne placiti da arbitro: manifesta solo il suo pensiero, ben ripensato e meglio ragio- 
nato. — Gift parecchi anni or sono il Dott. Giambattista Ermacora, in una sua 
dotta e nutrita monogralia dal titolo: Attivita subcosciente e Spiritisiuo, Roma 
1893, scriveva: • Naturalmente il problema e ancora lontano dalla sua soluzione 
completa — I'ipotesi spiritica ha senza dubbio le sue spine, ma ognuno che abbia 
studiato il pro ed il contro, dovrA senza dubbio anclie convenire che per ora cssa 
e la piit rasionale, e non la pift fantastica, come suppongono molti. L'ipotesi spi
ritica, come tutte le altre, comprese quelle pib in voga, non pub pretendere al 
diritto d’infallibilitA.... Ma quante ipotesi scicntiliche resterebbero in piedi, se si 
attaccassero coi mezzi coi quali viene ciinentata quella spiritica? Certamente 
nessuna >. E 1'Ermacora, che non era soltanto lino psichista esitnio, ma eziandio 
uno scienziato autentico, sapeva ben quel che diceva, e sarebbe stato sempre in 
grado di provarlo in modo irrefragabile agli scienziatelli che giurano nell'infalli-
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bilita dei dogmi scientific!. Questa astensiune, die ci si vorrefcbe ingiungere da 
ogni ipotesi per eseludere insieme quella spiritica, la quale coeteris paribus si 
presenia come la piti accettabile, e va diventando sempre pib scieitlifica unchc, 
e una illogica ed antiscientilica imposizione.

II Bozzano in pill luoglii del suo libro, ove i casi da lui esaminati e discussi 
Io richieggono, anzi lo esigono, mostra quanto siano insufficienti, oltreclie intricate 
ed artiftciose, le altre ipotesi escogitate in opposizione a quella spiritica. Si prefe- 
risce un cumulo di miracoli per non voter accettare tin miracolo solo, non per 
altro che per la cieca superstizione dell'atavica incredulita antispiritica ! Ma i pin 
creduli sonoappunto gli increduli sistematici, che pernegare I’innegabile, alTermano 
anche l'impossibile.... od almeno 1'improvabile! — A pag. 356, ad esentpio, il 
Bozzano fa a boon dritto osservare che all’ipotesi telepatica si finisce • col confe- 
rire poteri sifFattamente lati e meravigiiosi da ritrovarsi tornati per un'altra via — 
quella della subcoscienza — sulla soglia di quel trascemicntale, che pur con ogni 
cura si voleva eludere >. II che viene a dire che se non e lo spirilismo, 6 sempre 
lo spiritualismo, il quale contiene I'altro, come il pin contiene il mono. Tante grazie 
dunque, signori oppositori, dell'involontario regalo!

Intanto la iperbolica e romanzesca ipotesi della telepatia universale coll'annesso 
'telefono piantato e funzionante nell'Assoluto sarit detta modestamente la meuo 
lata ipotesi in confronto di quel non-senso, che deve essere proclamato lo 
Spiritismo I... 11

11 Bozzano reca un contributo realmente prezioso di vedute sue personali ed 
originali, che sarebbe non facile compito esporre in disteso, e che il solo accen- 
narle non basta a fame apprezzare convenevolmente I'importanza da prendersi 
nella dovuta considerazione dai periti in questi studi. Tali sono, ad esempio, quelle 
%\»%V incidenti di dialogizzazione tendenti a provare t'esistenza autonoina ed 
estrinseca di taluna fra le personali!a medianiche conmnicanti: quelle sui 
fenomeni da lui detti di chiaroveggenza telepatica : quelle sulla criptomnesia, che 
da riprodnzioni, non fa produzioni, ovvero riproduce, ma non crea, ecc*, ecc., 
ed altre parecchie formulate nella nuova terminologia in uso presso gli psichisti.

11 capitolo intitolato: Conclusioni si puo dire un bel lorziere di forbite e ce- 
sellate argomeniazioni, colie quali d.A la formola scheniatica della tesi, dopo sba- 
ragliale le obbiezioni capziose degli avversarii c dtssecatene le imbelli generiche 
pregiudiziali.

L 'Appendice, che segue e chiude il libro, sulle Apparizioni di defunti at 
letto di morle 6 un altro  preziosissimo saggio  monograftco, che rafforza la tesi 
sostenuta nell’opera, riferendo casi ben scelti, esam inati e discussi, nonche catalo- 
logati con metodo critico inappuntablle : quest'aurea Appendice si pub dire proprio 
il finis coronal opus.

Se i trinciasentenze, di cui sopra abbiatno narlato , si ricordassero uil po’ del 
vecchio e saggio consiglio: innltuin tegere potius qnain multa legcre, dovreb- 
bero riconoscere, dopo aver ineditato a dovere su quest'opera nu-ditata del nostro



-  297 —

valoroso Bozzuno, che le loro censure si ritorcono in pieno petto coturo i censori, 
e stanno a provare che non ccmpresero affatto il pregio dell'opera per la ragione 
che non si dicdero a studiarla, come pur si meriterebbe un lavoro eseguito con 
tanta e tale scienza e coscienza di sincero, oculato e perseverante indagatore di 
una altissima verita.

E finisco col far mio il voto espresso dal Bozzano al principio ed alia line del 
suo libre (pag. 7 e pag. 304) che cioe sia dato alia Scienza « di accingersi con 
certezza di successo a edificare l'auspicato Tenipio, in cui Scienza e Fede si tende- 
ranno fraternamente la niano >. — In quel fausto giorno la psiche, quest'atomo 
pensante, potriben reputarsi l'erede di un progresso eterno in un avvenire eterno — 
le sue speranze, oggi caduche, potry veder mutate in certezze perenni — e il suo 
ideale divenire inlinito nell’Inlinito. Quod est in votis!

Napoli, marzo 1909.
V. C a v a l l i .

J oir e  P. — Les Phfnomines psychiques et superttormaux. (Lear observation -
Lear expirimentatiou). — Paris, Vigot Fr6res, editeurs, 1900. — Un vol.
di pag. 570 — L. 6.

Premesse nel primo capitolo alcune brevi notizie storiche sui fenomeni psichici 
sopranaturali, l'A., ben noto come professore all'Istituto Psicotisiologico di Parigi, 
riassuine in seguito le attuali conoscenze sull'argomento, partendo dall'esame dei 
fenomeni relativamente semplici, per arrivare con logico sviluppo a quelli assai 
complessi. Non vi 6 questione relativa ai fenomeni ipnotici e medianici, la quale non sia 
brillantemente esposta con copia di docuinentl. L'A. tratta priina dell'«esterioriz- 
zazione della sensibility >, riferendo le classiche esperienze del De Rochas, quindi 
dei sogni premonitori, poi dei fenomeni prodotti da alcuni Joghis o Fachiri, delle 
maisous hatilt’es, delle visioni nel cristallo, della tiptologia, della scrittura auto- 
matica, della lucidity negli slati sonnambolici. Intorno ai fenomeni medianici nc- 
cenna alia spinosa questione delle fotografie spiritiche, al rapporto della Society 
Dialettica di Londra, alle esperienze con la Paladino, dalle prime di Napoli e di 
Milano (1894) a quelle recenti col Morselli a Genova, ai tanto discussi fenomeni di 
Villa Carmen col Kichet, al medium Sambor, ai movimenti di oggelti senza con- 
tatto nella casa del Dr. Darica a Parigi, ecc. Negli ultimi capitoli, i piu originali, 
inline l'A. parla dei metodi di investigazione dei fenomeni psichici, si spontanei 
che provocuti e delle inevitabili frodi.

L’unico appunto che si pub muovere all'A. c quello di non aver forse vugliati 
con eguale severity tutti i documenti e di aver attinto a fonti di troppo diverso 
valore scientilico. (Divido, ad esempio, pienamente I'opinione del Morselli sulla 
poca attendibilita del Jaccoliot nella narrazione dei fenomeni dei Fakiri dell'India).

Ma se il libro non espone cose nuove ne particolari vedute dell'A. 0 tuttavia 
assai raccomandabile e per la copia dei fatti e per la brillante esposizione e per 
la concisa chiarezza, a tutti coloro i quali vogliono iniziarsi alio studio dei feno
meni psichici e farsi un concetto sulla vastity e sulla complessiiy dei problemi che 
s’impongono alia paziente e metodica ricerca.

Dott. C. A lzona.
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elle, quand on sait experimenter? — Instructions pour I’usage du sthynomytre.

e o c n o b lu m  » A p rils .
Le premier concours du " Coenobium ,,. — R. Oltolenghi: Un Iontano pre- 

cursore di Dante. — Marcel Herbert: Stir le diverses “ especies ,, du sentiment 
religieux. — V. Benini: II nulla. — / .  De Gaulthier: Le point de vue specta- 
cttlaire et le point de vue morale. — Jolanda (Amelie Gex) II Bardo della Savoia.
— L. A. De Polozov: Le Pdre Jean dc Cronstadt — Guido Dosso: Rodolfo Euken.
— Adulphus Artioli: Sententarium Liber. — Luigi Donatii La rivolta ideale. — 
R. Giolli: L'idealtsmo nell'odierna poesia italiana. — Intorno all’ ignoto: Enrico 
Morselli: Fukiri e case infestate in un conflitto sullo spiritismo. — E. Marconil 
Psichismo. — A. Fogazzaro, Alberto Dost: Pagine scelte. — L. Macon: Nel vasto 
mondo, L'origine de I'union interparlamentaire. — Rassegna bibliografica. — Ri- 
vista delle Riviste. — Tribiina del “ Coenobium ,,. — Note a fascio.
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Segnaliaino I'importante campagna intrapresa dal quotidiano francese La Nou- 
velle Presse chc pubblica ogni settimana un numero speciale consacrato in parte 
alle scienze psichicbe. Notevoli fra gli altri gli articoli di Charles Prot: 1̂ ‘esame 
dei fatti. — Comunicazioni coll’al di la. — L'azione del doppio. — Lo studio 
del doppio

L'aitturevole organo ha indetto anche un concorso suite seguenti question!:
1.° Quale a vostro parere l'ct& nella quale il medium si trova in pieno pos- 

sesso dei suoi mezzi ?
A vostro parere quanto puO durare questo periodo?

3.° Vi prcghiamo di farci conoscere i fenomeni piii persuasivi ai quali avete 
assistito in condizioni tali da escludere qualsiasi duobio di trucco.

II concorso si e chiuso lo scorso aprile e le risposte verranno presto pubblicate.

L 'O ra  di Palermo, continua la serie di articoli del nostro Zingaropoli sullo 
Spiritismo e la Demonologia. Ecco il sommario pei mesi di Marzo e Aprile.

D umonolocia k S fikitis m o .
26 marzo 1909.

Letteratura satanica medioevale — 1 fornicarii — Le disquisizioni ma- 
giehe — Il manuale degli esorcisti — I*e arti di Solatia — La sua poteusa — 
Gli esorcisti e il manuale degli scougiuri — Anime di defunti ed Ulusioni 
diaboliche - Ossessione e possessione demoniaca — Mateficio sonni/ero — 
Amatorio ed ostile — La Bolta d'Jnnocenzo VIII sui malefici.

D al • M a nuals  dkgli E sorcisti ».
31 m arzo 1909.

Segui dai quali i mr.lefizii e le ossessioni si conoscono — Segni che si ma- 
uijestano per le potenze dell’anima — Poteuze intelleltive, sensitive interne, 
appetitive, esteriori, vegetative — Particolari erotici — Segni eke desumonsi 
dalle disposizioni del corpo.

INTORKO At FKNOMHNI DEMONOLOCICI.
13 aprile 1909.

Classifiea dei fa tti  .riportati net • Manuale degli esorcisti • — Semplici 
perlurbasioni di ordine morale e ftsico — Ulusioni ed alluciuazioni — Sug
gestion ed antosnggestione — Telepatia — Fenomeni d'iusensibilitA e inconi- 
bustibilita.
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I I  • M aNuai.r dkoi.i E sorcisti • h i casi s p i r i t i c i .
14 aprile  1909.

Le trame — It parlare Hague ignote at medio — Previsione del futuro — 
Materialixzazione di aghi, chiavi, tame, ecc. — Soffit spiritici — La levita- 
sione — Le ossesse di Landiers — La strega di Calahorra — La levitazione 
descritta da Santa Teresa nella sita autobiografia.

Prof. F. Bottazzi: Fenomeni Medianici. — Napoli, Pcrrella 1909, L. 3.
Marco f^of. F klick: La mecanica del to Spiritismo. — Torino, Paravia 1909, L. 2,50.
Dolt. Ely Star: Les mystt'res du Verbe. — Paris, Chacornac 1908, Fr. 7.
J. G. Bourgkat: La magie, troisieme edit. — Paris, Chacornac 19119.
A lbert Jounet: L ’Adierese - L’Eucharistie de ta Liberty. — Paris, Chacornac 1908.
Comte dk Lakmandk: L'Amoitr Astral. — Paris, Chacornac 1909, Fr. 2.
A ia Azi z : Vers la Lumilre. — Paris, Soc. Franc. dTmprimerie et de Librairie 1909.
Jean L akykr: Reflexions stir le second foyer de I'urhite terrestre. — Paris, Cha

cornac 1909, Fr. 1.
A ntonio Briers : Filosofia della Vita. — Milano, Unione Tipogr. 1909, L. 2.
A nnie Bksant : La necessitd della edneazione religiosa. — Cremona, Ciininago.s. a.
F hrnand D ivoirh: Fant-il devenir Mage? — Bibl. des « Iintretiens idealistes », 

Paris 1909, Fr. 2,50.
Ubaldo Romero Quinones: Psicologia. — Guadalajara, Estab, Tip. € La Region*, 

1909, Pr.: media peseta.
Hans A rnold: O Adepto on Ensinameutos de alia magia. — San Paulo Typ. 

Nacional, s. a.
V alentino Soldani: Past/ua di Liberazione. Raccolta di documenti sul 27 aprile 

1859. — Firenze, Societa Edit. l'Eiruria, L. 2,50.
L uigi Marrocco. — Scene di emigranti, con illustr. — Caltanisetta, Libr. del 

Divenire artistico, 1909 L. 1.
L h Squadre Cosane oi Soccorso in S icilia e Calabria. — Orbetello, 1909, L. 0,30, 

a benefieio delle vittime.
11. Durville: Pour combattre la snrditt, dcuxicine edit. — Paris, Librairie du 

Magnetisme 1909, Frs. 1.
H. Durville: Pour combattre les maladies par I’application de I’aimant. — 

Paris, Libr. du Magnetisme 1909, Frs. 1.
Dr. Schefflkr: Comment on defend sa ieunesse. — Paris, Libr. du Magnetisme 

1909, Frs. 1.
Dr. G. R iokt: Pour combattre I’entorse et les foulnres. — Paris, Libr. du Ma

gnetisme 1909, Frs. 1. • •
Dr. dk FarAmont: Pour corriger I’enfant de ses dt'fauls. — Paris, Libr. du Ma

gnetisme 1909, Frs. 1.

l ^ o p r i e t i i  l e t t e r a r i a  e  a r t i s t i c a  A ng. .Makzorati, d i r e t t .  r e s p o n .

L I B R I  I N  D O N © .

M ilano, 1909 — U nsonk T ip o u k a m c a  — V ia  O rti, 3 i
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RIVISTA MENSILE ILLUSTRATA 
*  DI SCIENZE SPIRITUALISTE «

— ABBONAMENTI
Per 1’Italia:

Anno..........................L. 5. — $ Semestre....................L. 2 .50
Numero sep a ra to ..............................Cent. 50

Per l'Estero:

Anno.......................... I.. 6. — -?• Sem estre...................L, 3.-
. Numero sep a r a to .............................. Cent. 65

LUCE E OMBRA, non solo accompngna con araore it rinnovamento spiri
tualists che caratterizza il momento storico attuale ma, come organo della Society 
di Studi Psichici, che procede coi severi criterl del metodo sperimentale, intende 
portare elementi nuovi di studio e stabilire su basiscientifiche la tilosofia dello spirito.

LUCE E OMBRA, pare svolgendo un proprio programina, accetta quanto di 
meglio in ordine agli studi psichici e alia loro tilosofia caratterizza le diverse 
scuole, e vuol essere campo aperto a tutte le pin elevate manifestazioni della vita 
e del pensiero.

f̂ \(f/3(s\i)///lS H



A n n o  IX  — Fascico lo  7-8 Lug lio>A gosto  1909

LUCE ® 1 
OMBRA

R.i v ista  M en s ile  Illn s tra ta  
d i S c ien ze  Sp iritu a lis te  #

if
SO M M A R IO

E. Bozzano: Apropositodi • Psicologia e Spiritismo » del prof. En
rico M o r s e l l i ................................................................................... Pag.

Dott. Ippolito B a r a d n c ................................................................... ........ •
Ernksto Grllosa : Nuovi calcbi mcdianici (con 4 fig.) . . . »
Amalia Domingo S o le r ..........................• ........................................ »
A. U. AnaStadi: II Corpo etereo (cenno storico) . . . . »
F. Zingakofoli : Relazione sulla dislribuzione dei soccorsi di Spngtta »
G. Kki-.mmhrz: Preludio alia P ir o m a g i a ..........................................»
a. b.: Cospictii fenomcni m e d ia n ic i .................................................. ......
A. Agabiti: I fenomeni di ripercussione nclla magia e nella me-

diunitA .......................................... .......................................... .......
Libri in liotto ..................................................................................................»
Per /a nrvrrn fistchicn: Due casi di premonizione . . . »  
C. Caccia: Uii po' di psicologia della negazione »
Fra Libri e Riviste: E Cakrkras: G. Delanne: Les apparitions 

mati-'iulisdes, ecc. — Antonio Bkl'kks : Prof. F. Marco: La
meccanica dello s p i r i t i s m o .........................................., . »

Sonuiitiri di Riviste: Ultra — Rtivue scientifique et morale du
Spiritisme — Divenire artistico .. ....................................................... •

Piccoia Cronaca: a. b.\ Per una personality spiritica — La Foto- 
grafia dell'Invisibile.................................................................................•

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE 

M IL A N O  - V ia  C appuccin i, 18 » M IL A N O
T E L E F O N O  8 7 - 0 0

Fascico lo  dopp io  L. 1.00



see iB T ft d i  s t u d ! p s ie m e i - m il a n o

S T A T U T O  
TITOLO I. — Scopo e metodo.

Art 1. — £  costituita in Milano una Socletft dt Stad l Palehlcl con intenti esclnsiTamente 
•cientifici.

Ait . 2. — Scopo della " Societa „ e lo studio dei fenomeni ancora mat noti e che si sogliono 
deaignare coi nomi d i:

Trasmissione e lettura del pensiero, Telepat i,i,
JpHOlismo e sonnambulismo,
Suggestions e autosuggestione,
Fluidi e forge mal definite,
Medianita e spiritismo.

II termine “ Spiritismo „ non ba in questo caso carattere di affermazione aprioristica, ma di 
dassificazione e di valore convenzionale.

Art. 3. — La “ Societa,, non pu6 occuparsi di studi od esperienze cbe non appartengano alia 
categoria dei fenomeni sopra nominati.

Art. 4. — II metodo cbe s’ intende seguire e quello positivist* basato sulla ricerca sperimen- 
tale. Siccome perb i fenomeni che si vogliono studiare, non solo sconfinano il campo delle forze fi- 
siche riconosciute, ma richiedono condizioni speciali d’ambiente, si terra stretto calcolo delle esi- 
genze imposte della natnra dei tenonemi stessi, onde la loro manifestazione non sia menomnta o 
resa impossibile da una male intesa applicaziane di metodo.
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LUCE E OMBRA
La Diresione risponde dell'indirizso generate della Kivista »ia lascia liberi 

e responsabili nelle loro affermazioni i singoli collaborators

A PROPOSITG  DI “ PSIGOLOGIA E SPIR IT ISM © ,, 

DEL PROP. ENRICO M GRSELLI

Sull’opera del prof. Morselli si esercitb a quest’ora lungamente la 
critica rilevandone pregi e difetti. N’iun dubbio che si tratti di un la- 
voro poderoso, il quale giovery non poco alia causa delle ricerche 
metapsichiche, a cib contribuendo sopratutto (chi 1’avrebbe detto!) 
l’antispiritismo dichiarato di cui l'autore si fece antesignano, e in 
grazia al quale le novissime ricerche acquisteranno numerosi prose- 
liti tra le file tuttora ostili dei rappresentanti del sapere.

Cosi essendo, fui lungamente in forse se intraprendere o meno la 
critica sommaria delle numerose argomentazioni accumulate contro 
l’ipotesi spiritica dall’illustre psichiatra. Ne avevo a suo tempo confu- 
tate alcune nel capitolo conclusionale del mio recente libro « Sui casi 
d’identificazione spiritica », e avevo deliberalo di non rilevarne alt re; 
tanto piu che le altre mi erano apparse in massima cosl evidente- 
mente solistiche, da riuscire facilmente discernibili a chiunque fosse 
versato mediocremente in argomento. Senonchfc tale mia deliberazione 
venne d’un tratto a mu tarsi in causa del modo piuttosto insistente 
con cui il prof. Morselli va proclamando su per le Riviste la validity 
inconcussa della propria tesi, nonch& stigmatizzando la pusillanimity 
dei propugnatori dell’ ipolesi spiritica, i quali non osano affrontare le 
sue maggiori obbiezioni.

Mi accingo pertanto all’ingrato compito di confutare le principali 
argomentazioni in senso antispiritico contenute nei due volumi dell’o- 
pera in quistione, e mi lusingo che il prof. Morselli, cui non piacciono 
le blandizie, non me ne vorry male. Egli, nell’interesse di quanto ri- 
teneva la verity, non si £ trattenuto dal manifestare francamente e



vivacemente il suo pensiero. mettendo da parte ogni rispetto umauo, 
ed ha fatto bene; io mi valgo della liberta medesima. A ciascuno il 
proprio cbmpito, giacche fe legge fatale d’ogni progresso umano che 
la verity non tifulga senza il cozzo delle idee.

Per brevity, rimando ad altro lavoro la confutazione delle argo- 
mentazioni tratte dai fenomeni fisici del medianismo (i quali presen- 
tano scarso vat ore dal punto di vista teorico), per occuparmi unica- 
mente di quelle dedotte dalla fenomenologia intelligente.

Ed anche limitandomi a cib.il cammino appare lungo; per cui mi 
addentro senz'altro in pieno argoinento.

♦* *

Noto subito, in tesi generale, che ovunque nell’opera si tratti di 
argomentazioni teoriche, appare nel suo autore la tendenza ad analiz- 
zare ed amplificare esageratamente la parte negativa del medianismo 
in cui si contemplano i casi multiformi di mistificazioni subcoscienti 
con relative personificazioni di pseudo-entity bugiarde, per poi non 
toccare che di sfuggita la parte propriamente medianica o positiva, 
in cui si conseguono manifestazioni veridiche con rivelazioni di epi- 
sodi particolari a personality di defunti sb afTermanti presenti, episodi 
talvolta ignorati datulti gli assistenti oltrechb dal medium, e bensovente 
eziandio da qualsiasi persona vivente: circostanze tutte che mettono 
fuori causa la suggestione, l’autosuggestione, l’allucinazione, la cere- 
brazione onirica, i romanzi subliminali, la paranoia e i paranoid.

Di talc innegabile tendenza dell’opera non faccio perb grave ap 
punto al prof. Morselli, ben conoscendo per esperienza com’essa sia 
comune a chiunque si appassioni troppo alia propria tesi; e che l’au- 
tore vi si appassioni troppo, sta a dimostrarlo la vivacity, talora ec- 
cessiva, della sua polemica. Comunque, si comprende ch’ egli riesca 
in tal guisa a trarre dalla sua qualche lettore poco versato in argo- 
mento; il che naturalmente non significa ch’egli presenti il problema 
sotto il veto suo aspetto, e tanto meno ch’egli abbia ragione.

Ci6 che invece schiettamente deploro nell'opera, si e che cost com- 
portandosi egli accusa a torto personality eminenti, quali l’Hodgson e 
l'Hyslop, di prestar cieca fede alle personificazioni onirico-ipnotiche
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•di cui egli tratta con tanta esuberanza di particolari, personificazioni 
il cui bandolo non avrebbero scopcrto ancora i predetti indagatori.

Per esempio, a pagina 161-175 del Vol. II, dopo avere lungamente 
•dissertato di romanzi subliminali e di personificazioni onirico-ipnotiche 
di carattere cosi palese che nessun psichicista mediocremente colto 
pretese mai che fossero d’origine supernormale, egli cosi prosegue:

Per me, psicologo, il lato piu meraviglioso £ questo, di psichisti come 1'Hodgson 
•e 1’Hyslop, i quali, dopo diciotto anni di frequentazione e dopo centinaia di sedute 
non iscorgono codesti legami psicogenetici dell’ “Al di la „ nella epopea subliminale 
abbastanza misera della loro eroina (che sarebbe la Piper). Eppure bastava cono- 
•scere i lavori classic)’ del Maury, Carpenter, Delbeuf, Spitta, De Sanctis, Tissie... 
per comprendere e apprezzare le origini di tutte quelle poetiche e spesso caotiche 
invenzioni dell’attiviti) somniatrice dei medi.

Osservo che se 1’Hodgson e 1’Hyslop si fossero limitati a studiare 
le opere citate, non avrebbero appreso nulla che valesse a spiegare 
lontanamente la fenomenologia da loro conseguiia con la Piper, visto 
che gli autori in parola trattano puramente de:\Vattivitil somniatrice 
o subcosciente come si svolge entro i limiti psicofisiologici normal) e 
anormali ammessi dai rappresentanti della scienza ufficiale, e ignorano 
■completamente la fenomenologia supernormale quale si consegue con 
la Piper, la quale non ha nulla che vedere con l’attivita somniatrice 
e subcosciente di cui essi discorrono; e il volerlo sostenere equivar- 
rebbe a pretendere che tra le allucinazioni falsidiche della paranoia 
•e quelle reridiche della telepatia vi sia identita d’origine.

Altro che romanzi subliminali! Nel caso della Piper si tratta d’in- 
dagare come mai una medium in trance, impersonando una data en
tity di defunto, riesca a fornire un cumulo di particolari intimi che 
:lo riguardano, precisamente come se chi li fornisse fosse il defunto 
tomato in vita, particolari ignorati dalla medium e dai presenti, oc- 
corsi talvolta quarant’anni prima in locality lontanissime dalla re- 
sidenza della medium, ben sovente ignorati da qualsiasi persona vi- 
vente, e riscontrati veridici dopo lunghissimi e laboriosissimi processi 
d’indagine. Cit> nella fattispecie, chfe ad essi non di rado si accoppiano 
incidenti meravigliosi di autoscopia e alloscopia, di psicometria, di te- 
lestesia, di chiaroveggenza nello spazio e nel tempo, di manifestazioni
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di fantasmi a distanza coincidenti con analoghi preannunci dell’entita- 
se alTermante presente, ecc. ecc. — Date circostanze siftatte, come mai 
si pub pretendere che le personilicazioni di tal natura abbiano origine 
identica col Chi-wan-to-pel della signorina Frank Miller, personifica- 
zione onirica la quale non ha rivelato nulla, come tutte le personifi- 
cazioni del genere?

E non soltanto il prof, Morselli non si sofferma abbastanza sulla 
parte positiva della fenomenologia medianica, ma quando ne tocca di 
sfuggita, cade in errori e inesattezze. Cosl, a proposito della Piper, 
egli insiste erroneamente sul fatto che « un caso (quello del Pelham).’ 
dato pure che fossero eliminate tutte le difficolt'i accennate, non pub- 
bastare a costruire una fabbrica cosl imponente, come vuolsi quella- 
dello « Spiritualismo moderno ». (Vol. II, pag. 546-7-8). — Ora, anche a 
non dipartirsi dalla fenomenologia della Piper, b inesattissimo che il 
caso di Giorgio Pelham risulti unico; tutt’altro, i casi d’identificazione 
personale di defunti conseguiti per di lei mezzo salgono a parecchie- 
centinaia, e quello del Pelham b soltanto il piti complesso e completo- 
di tutti.

Dopo quanto espresso, risulta evidente che il prof. Morselli si di- 
mostra ingiusto verso I’Hodgson e l’Hyslop quando li apostrofa con le 
parole sopra riferite; essi non solo non si sono mai sognati di attri- 
buir valore supernormale alle personilicazioni onirico-ipnotiche del 
genere da lui contemplato, ma si ritiutarono sempre di prcndere in 
considerazione qualsiasi rivelazione trascendentale — se anche di ca- 
rattere elevatissimo — la quale non fosse suscettibile di controllo. E 
se dopo diciotto anni di severissime investigazioni, essi pervennero 
alia conclusione che non poteva darsi altra teoria che la spiritica ca- 
pace di spiegare il complesso dei fatti, tale loro conclusione diviene 
percib solo meritevole della piu alia considerazione, non essendovi 
altri piu di loro competenti in argomento.

Sempre al riguardo della Piper, il prof. Morselli continua a pa- 
gina 547 del vol. II, la sua critica al prof. Hyslop, e delle dieci proposizioni 
da questa enunciate contro l'ipotesi telepatica e in favore di quella. 
spiritica, egli ne cita e ne confuta soltanto tie.
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Potrei fare — egli osserva — la critica minuta delle died argomentazioni del- 
11'Hyslop. Per eseirtpio, alia prima, che « la telepatia sia selettiva, accada doe solo 
fra dati individui, mentre nella Piper avviene con tutti i comunicanti », si obbietta 
agevolmente che qui si e scambiata telepatia con suggestibilita mentale; ora, 
questa potrebbe esistere nella Piper in grado eccezionale, siccome infatti opinano 
alcuni psichicisti immortalisti di vaglia, e costituire perciO il fondamento di un 
vero pseudo-spiritismo. — Alla quarla, che « nella trance di Eleonora si seguano 
rapidarnente parecchi « comunicatori mostrando cosl che sono spiriti di disin- 
carnati dall' • Altra parte ■, e non Io secondari », si risponde (con tin po' di stupore 
.per si fiacca induzione psicologica I) che nei soggetti ipnotici le trasmutazioni di 
personality si creano con velocity ben ntaggiore, e che, per giunla, si sono veduli 
in altri medii, per es. nel signor R. di Roma, snccederc prestissimamente in po' 
pid di mezz'ora sei o sette personificazioni oniriche di un puerilismo desolante! — 
.Alla decinta, che tra il • Rector • e il * Giorgio Pelham >, le due principali perso
nificazioni medianiche della Piper, esistano difTerenze essenziali, per cui la priraa 
soltanto, secondo Hyslop, sarebbe onirica e copiata servilmente dai libri di 
•« Stainton Moses », mentre la seconda sarebbe... vera(!!!), io non oppongo nulla, 
perche a chiunque abbia la pie lieve coltura in psicologia scientifica e si senta 
libero il processo logico da ogni preconcetto, bastery l'enunciazione dell'argomento 
per apprezzarne il valore eguale a zero!

Cosl il prof. Morselli. — Con rincrescimento debbo consLatare come 
in tutte e tre le proposizioni citate egli abbia frainteso il testo.

Nella prim a  il prof. Hyslop osserva che se si vuole spiegare la 
tfenomenologia della Piper con la telepatia, fa d'uopo conferire alia 
medesima la propriety di sele3ionare i f a t t i  all’atto in cui li attinge 
nelle subcoscienze altrui. In altri termini, bisogna ammettere che dalla 
subcoscienza della Piper in trance §i sprigioni una facolta prodigiosa, 
la quale scorazzando liberamente per I’Universo e scrutando le subco
scienze di tutti i viventi, pervenga a scovare l’individuo nei cui re- 
cessi mnemonici si celino le prove di fatto necessarie a identificare la 
falsa entity di defunto impersonata in quel momento; e non si tosto 
scovatolo, per mezzo alia congerie intinila di ricordi sepolti nei re- 
•cessi in parola, essa pervenga a selesionare quelli soltanto riguar- 
danti il sedicente defunto impersonate, senza mai cadere in fallo, senza 
incappar mai in qualche incidentino accaduto ad altri che non sia il 
defunto; facolty che avrebbe addirittura del divino. — A1 contrario, 
la spiegazione dell’enigma diverrebbe piana e intelligibile qualora si 
ammettesse che chi comunica b la personality del defunto sfe affer- 
anante presente. — Come si vede, la selettivitii di cui parla 1' Hyslop



non si riferisce punto alle persone, ma unicamente at fa ttt\  e la sug -  
gestibilitd  di cui pari a il Morselli non ha nulla a che vedere con la 
facolti di cui bisognerebbe dotare la medium onde spiegare i feno- 
meni; suggestibility  significando uno stato di ricezione passiva, e qui 
trattandosi invece di una I'acoltii telergetieopsichica cosl prodigiosa- 
mente attii'a  da doversi piuttosto considerare attributo dell’ imma- 
nenza Divina. — Ne consegue che l’argomentazione del prof. Hyslop- 
appare cosi stringente ed efficace da bastare quasi da sola ad infir- 
mare la validity dell’ipotesi telepatica.

Nella quarta argomentazione 1’Hyslop osserva come ordinaria* 
mente ogni personalita spirituale che si manifesta non possa rimanere 
a lungo in comunicazione senza divenire mentalmente confusa, per 
modo da essere in breve costretta a cedere il posto a un’altra, la quale 
a sua volta si manifesta in principio con chiarezza di pensiero per 
poi gradatamente cadere in confusione fino a doversi ritirare, e cost 
via di seguito. Ora — come giustamente fa rilevare 1’Hyslop — noi 
possiamo logicamente supporre che se si tratta di entity spiritual^ 
questc incontrino tali difficoltk nel comunicare pel tramite del cer- 
vello altrui, da doversi interronipere a tratti onde riprendere piena 
coscienza di s£ e far fronte alia eccezionale emergenza; ma come si 
fa a dare ragione di cib con l’ipotesi telepatica? Se questa ne fosse 
la causa, se la facolta telepatica s’indebolisse in ragione del tempo- 
in cui perdura nell’esercizio delle sue funzioni, ne conseguirebbe lo
gicamente che siffatto indebolimento dovrebbe andare progressiva- 
mente accentuandosi col protrarsi delle funzioni stesse, fino ad arri- 
vare il momento in cui la sua potenzialitH si ridurrebbe a zero. Invece, 
come si k visto, le cose si svolgono ben diversamente con la Piper,, 
e quando una personalita medianica si ritira perchb incapace di con- 
nettere ulteriormente le idee, un’altra ne subentra che riprende a 
conversare con chiara mentalita. Dunque tutto cib non si spiega con- 
l’ipotesi telepatica, laddove si spiega bei.issimo con quella spiritica. 
— Ed anche questa quarta argomentazione appare chiara, stringente,. 
elficace; ma disgraziatamente il prof. Morselli 1’ha fraintesa al punto- 
da ritenere che l’Hyslop si riferisse alia successione delle personality  
anziche alle loro m odality d i estrinsecazione. E da stupirsi ch’egli.
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abbia creduto capace tin Roberto Hvslop di formulnre induzioni tanto 
puerili!

Nella decima argomentazione, infine, il prof. Hyslop non si b maj 
sognato di dire che « la personality di « Rectory* sarebbe onirica e 
copiata servilmente dai libri di Stainton Moses, mentre quella di 
* Giorgio Pelham » sarebbe vera ».— Tutt'altro; egli parlando di sif- 
fatte personality, osserva come entrambe si dimostrino a un di presso 
di pari mentality, eccezion fatta per l’ability di trasmettere i nomi 
propri o certi messaggi poco famigliari ed astrusi, ability in cui ec- 
celle « Giorgio Pelham » e si mostra deficiente « Rector »; cib che — 
secondo l’Hyslop — non si spiegherebbe tanto facilmente «qualora si 
avesse da considerarle personality secondarie di Mrs. Piper, conforme 
all'ipotesi telepatica t, giacchfe se si concepiscono personality secon
darie diverse tra di loro per mentality e capacity, non b lecito conce- 
pirne altre che diversifichino per un unico tipo d’ incidenti. — Onde 
comprendere 1’importanza di questa decima argomentazione, conver- 
rebbe corroborarla con esempi di fatto, cosa che mi condurrebbe Ion* 
tano dal tema. Mi limito pertanto a rilevare quanto per ora importa, 
ed b che l’Hyslop afferma l’opposto di quanto gli fa dire il prof. Mor- 
selli.

Cadono quindi inesorabilmente le critiche rivolte da quest’ultimo 
al primo, ed b quindi maggiormente deplorevole ch’egli si esprima 
in termini cost vivaci al suo indirizzo.

*
*  *

E qui, lasciando da parte il tema specioso delle personificazioni 
Onirico-ipnotiche, contro le quali sanno premunirsi tutti gli sperimen- 
tatori dotati di senso comune, vediamo in base a quali altre conside- 
razioni il prof. Morselli ritiene che l’ipotesi spiritica risulta assurda 
e insostenibile anche nel caso di personality medianiche tentanti 
comprovare con dati di fatto il loro asserto di essere spiriti di tra- 
passati.

Comincio dall’obbiezione piu formidabile, o per meglio dire, da 
quella che per tale £ ritenuta dal prof. Morselli, il quale tornando sul 
vecchio dibattito pro e contro 1’ipotesi rincarnazionista, si esprime in 
questi termini:

-• 307 -



— :i08 —
Git stessi spiritisti di buon senso... messi in imbnrazzo dallo scisraa colossale 

fra Kardechisti e Davisiani, cioe fra gli « spirit! • celto-latini che inscgnano e af- 
fermano la reincarnazione e gli « spirit! • anglo-snssoni che la ignorano e la ne- 
gano, confessano che 6 migtior consiglio non chiedere a ■ John King •, piti di quanto 
possa dare... la mente dj.Ua popolana di Minervino ». (Vol. I, pag. 433).

E in altro punio:
La lotta tra gli spiritisti di Oriente e quelli di Occidente, cisatlantici e tran

satlantic!, intorno al dogma della rincarnazione, ha ucciso lo spiritismo sul na- 
scere. (Vol. II. pag. 563).

E di recente, sulla Rivista Luce e Ombra (pag. 187), polemizzando 
con l’avv. Calderone:

Non era meglio che l'avvocato di Palermo rivolgesse la sua attivita a con- 
ciliare le dottrine a lui tanto care della « Reincarnazione •, con le teorie avver- 
sarie dello spiritismo antirincarnazionista, che nel suo libro sono — non so se perche 
ignorate o temute — passate completamente sotto silenzio?... La stava la demoli- 
zione dell'antispiritismo; ma la nessuno degli spiritologi miei critici, ft nor a ha 
ardito pronttnciare un motto !

Tali parole di colore oscuro mi traggono a rispondere, portando 
mio malgrado la diseussione su di un tcma puramente teorico e quindi 
deslituito di valore scientifico, lema di cui volli sempre disinteres- 
sarmi, come sempre se ne disinteressarono il Myers, 1’ Hodgson, e 
I'Hyslop e quanti altri intesero o intendano mantenere le indagini me- 
tapsichiche sul terreno rigorosamente sperimentale. Ma questa volta 
vi sono trascinato forzatamente, posto che il mio contradditore vi si 
addentra col proposito di dare il colpo di grazia all'ipotesi spiritica.

Ed osservo anzitutto che non bisogna esagerare le proporzioni 
del dibattito rincarnazionista, in merito al quale il prof. Morselli si 
esprime come se si fosse di fronte a due gruppi di nazionaliLX netta- 
mente dissenzicnti in proposito; cib che non e, e a sincerarsene basta 
percorrere alcune annate di una qualunque Rivista spiritica anglo-sas- 
sone, in cui si riscontreti che i responsi medianici contraddicenti 
I’ipotesi in quistione, si alternano con quelli che l'affermano-

Cib nondimeno sta di fatto che il dibattito rincarnazionista esiste, 
come sta di fatto che tra i popoli anglo sassoni esiste un 'avversione  
di rassa  insormontabile comro 1’ipotesi stessa, avversione che giunge 
al punto da trovarsi dci medium che si ribellatio ogni qual volta ot-



tengano messaggi timidamente tendenti ad affermarla, e non si d&nno 
pace fino a che non giunga l’attesa ritrattazione dallo « spirito cornu- 
nicante »; vale a dire, fino  a che non pervengano a ridestare la pro
pria m entality subcosciente, mere& la quale ottenere una risposta 
conforme at loro desidert.

Ed 6 in quest’ultima circostanza di fatto, conseguenza diretta della 
predetta avversione d i rassa, che deve ricercarsi la ragione princi- 
palissima delle presunte contraddizioni rincarnazioniste; ed fc ragione 
cosi importante da mostrarsi sulficiente a dilucidare il problema, 
giacchfc nessuno si sognb mai di contestare 1’esistenza di numerosis- 
simi casi interferensa subcosciente e suggestiva  nell’esercizio della 
medianit&; tanto piu poi se i medium, anzichg mantenersi mentalmente 
passivi, pensano e vogliono a modo loro!

Comunque, non ho difficoltft a riconoscere che tra i messaggi me- 
dianici contraddicenti l’ipotesi in esame, ve ne sono taluni cui diffi- 
cilmente potrebbe applicarsi tale spiegazione. — Vediamo in qual 
modo ne dknno ragione le intelligenze comunicanti.

Percorrendo diciassette annate della Rivista inglese « Light », ed 
altre nove dell’« Harbinger of L ight», rinvenni un gran numero di co- 
municazioni medianiche vertenti sul tenia in quistione, le quali (salvo 
rare eccezioni imputabili a interferenze subcoscienti) convengono tutte 
su questo, che nei primi gradi dell’esistenza spirituale nulla si ap- 
prende di ben delinito circa i propri destini futuri; che nei gradi 
Stessi si assiste ad ogni momento alia disparizione di anime conso* 
relle giunte a maturity spirituale, e di cui s’ignora la sorte, precisa- 
mente come avviene in terra per la crisi della morte, per cui niuno 
saprebbe. dire di certa scienza se le anime passino direttamente e sue- 
cessivamente attraverso i piani spirituali fino a raggiungere la per- 
fezione, o se invece, ad ogni trapasso da un piano spirituale all’altro, 
si avvicendino fasi di reincarnazione sugli innumerevoli mondi dell’U* 
niverso. Ma se niuno saprebbe dirlo di certa scienza, si ha in com- 
penso l’intuizione sicura che qpeste sono le alternative con cui si 
estrinseca. l'esistenza spirituale, cosi come in terra si ha 1' intuizione 
dell’esistenza e sopravvivenza dell’anima. E nella guisa medesima che 
i viventi speculano sul problema dell’anima, cosi « gli spiriti » -non

* * « ’
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possono non riflettere sui problemi che li riguardano, risolvendoli a 
seconda delle proprie tendenze ed aspirazioni. Da cid l’origine delle 
contraddizioni che si riscontrano in materia di messaggi rincarna- 
zionisti anche genuinamente trascendentali; inquantochd, se interro- 
gati in proposito, « gli spiriti » si lasciano talvolta indune a rispon- 
dere esplicitamente, a norma delle proprie convinzioni personali, che 
sono ben sovente per essi ardenti aspirazioni. — Ne consegue (questo 
1’aggiungo io) che se « gli spiriti* anglosassoni rispondono per Mo 
piu negativamente, cid dovrebbe attribuirsi al fatto che nel mondo 
dei viventi e tra i popoli in quistione, gilt esisteva un'aw ersioue d i  
rasza  indiscutibile per la teoria delle vit6 successive; e siccome le 
tendenze dell'anima non mutano con la morte del corpo, essi sentono 
in tal guisa anche da spiriti, e se s’interrogano in proposito, rispon
dono come sentono.

Queste, in riassunlo, le affermazioni delle personality spirituali; 
dalle quali si rileva come * gli spiriti » anglo sassoni — ogni'qualvolta 
la mentality suflicientemente passiva dei loro medium lo permetta — 
forniscano delle spiegazioni che risolvono soddisfacentemente it pro- 
blema delle supposte contraddizioni rincarnazioniste, per quanto non 
afTermino ancora la teoria, e si limitino a dichiarare che nulla cono- 
scono di certa scienza in proposito.

E qui torno a ripetere ch’io non annetto valore di testo spiritico 
alle medesime, e che se le riprodussi, cid avvenne perchd in un di- 
battito teorico non si risolvono le diflicolty senonchd ricorrendo ad 
argomentazioni teoriche, e queste valgono in ragione della loro vero- 
sim ig liansa  logica, non gift in forza della loro provenienza genui
namente supernormale, che t  sempre discutibile in tema di rivelazioni.

Resta a vedere se la verosim igliansa logica di quelle citate valga 
ad appagare il prof. Morselli, il quale mi potrebbe osservare che il fatto 
di avere una data convinzione personate non conferisce « agli spiriti • 
il diritto di parlarne in termini espliciti come fanno troppo sovente ; 
con cid dimostrando di non essere tali, visto che in caso diverso non 
si saprebbero conciliare siffatte menzogne sistematiche coi principl 
della rettitudine morale quale si concepisce in questo basso mondo. 
— Adagio; vediamo dunque in quali termini si comporterebbero i 
viveuli in circostanze analoghe.



Poniamo — ad esempio — che i nostri confratelli Martiani abbiano 
scoperto il modo di comunicare con la Terra, e che lancino attraverso 
gli spazi un radiogramma ai Terreni chiedendo il loro pa re re circa 
l’esistenza di Dio e la sopravvivcnza dell'anima; poniamo che il radio
gramma venga intercettato dal prof. Ernesto Haeckel; questi soiled- 
tamente risponderk in termini arcisicuri che Dio non esiste e che 
l’anima si estingue con la morte del corpo. Poniamo ancora che i Mar
tiani, bramosi di una riconferma in argomento tanto grave, spedisca- 
t io  un secondo radiogramma il quale venga intercettato dalla specola 
Vaticana. Ed ecco Sua Santity Pio X a rispondere in termini arcisi
curi che Dio esiste e l’anima e immortale. — Posti tra due flagranti 
contraddizioni di tal fatta, che cosa dovranno indurne i confratelli 
Martiani ? — Se argomentassero come il prof. Morselli dovrebbero con- 
cluderne che la tanto vantata scoperta della radiografia interplanetaria 
era una fola da ignorantissimi, e che i presunti radiogrammi ricevuti 
an risposta risultavano il riverbero di vibrazioni eteriche, che sebbene 
•misteriose, si generavano indubbiamente nei reofori impiantati nel 
mondo Martiano. — Ma se i Martiani vorranno argomentare a lil di 
logica, dovranno invece concludere in questi termini: « Posto che il 
contenuto dei radiogrammi pervenutici si contraddice in modo cate- 
gorico, cib significa che i confratelli Terreni nulla sanno di certa 
•scienza in proposito, per cui ragionano a seconda delle loro propen- 
sioni personal! e a base di fede, la quale per taluni si trasforma in 
certezza, sia nel senso positivo che negativo, predisponendoli a par- 
lame in termini cosl espliciti da lasciar credere che siano rispettiva- 
mente certi di quanto affermano.

Ed d cost che si dovrebbe argomentare a proposito del dibattito 
rincarnazionista. Tenuto conto cio& che si riscontrano contraddizioni 
al riguardo, anche nel caso di personality medianiche comprovanti la 
loro identity spiritica con dati di fatto ineccepibili; tenuto conto che 
i dati di fatto non si possono sopprimere, laddove 6 possibile conci- 
liare certe apparenti contraddizioni teoriche, si avrebbe a concluderne 
come siffatto problema si presenti avvolto nel mistero eziandio per le 
intelligenze poste ai primi gradi della scala evolutiva spirituale; di- 
modochfc per esse, come per gli uomini, rimarrebbe un quesito d’or-
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dine speculative, e diverrebbe spesso oggetto di convinzioni personal!- 
cosl profonde, da indurre le intelligenze comunicanti arispondere tas- 
sativamente, sia pro che contro, come e costume degli uomini.

E qui il prof. Morselli potrebbe ancora osservarmi che se cib b 
presumibile per gli spiriti posti ai primi gradi della scala spirituale,. 
o per menti anche elettissime di viventi, non 6 piii ammissibile allorchb 
si tratta di « spiriti » sb affermanti d’ordine assai elevato, giacchb in- 
tal caso dovrebbero dar prova in ogni evenienza di una morality su- 
periore, senza contare che dovrebbero avere chiara contezza della 
verity. — L'obbiezione appare ragionevole; vediamo adunque inquali 
termini si'esprimono in tema rincarnazionista talune fra le piu elevate 
personality medianiche comunicanti pel tram ite d i m edium  anglo- 
sassoni.

Di opere anglo-sassoni in cui si contengano raccolte di rivelazioni 
traspendentali che rispondano a tali requisiti non ne conosco che 
quattro: Gli « Spirit Teachings * di William Stainton Moses; l’aurea 
libriccino di William Stead: « Letters from Julia*; il severo e profondo- 
volume di Sarah Underwood: « Automatic, or Spirit writing », e una 
serie di comunicazioni elevatissime dal titolo: « Letters from the next 
World », ottenute con la medianity di Mrs. Russel-Davies (essa pure 
avversa all’ipotesi rincarnazionista), le quali destarono in Inghilterra. 
un immenso interesse allorchb si pubblicarono per la prima volta 
nell’anno 1904 <»).

Analizzando il contenuto di queste opere, si rileva subito come 
la caratteristica loro per cib che si riferisce al tema in esame, sta nel 
fatto che le personaliiy medianiche rispo'ndono di regola evasivamente 
allorchb vengono interrogate a proposito di rincarnazione, quasichb 
non volessero indisporre gli sperimentatori con affermazioni contrarie 
ai loro sentimenti di razza sopra un soggetto ritenuto assai prematuro 
per l’umanity. Cib nondimeno, avviene qualche volta che nella spon
taneity del comunicare, entrino incidentalmente in argomento senza- 
quasi avvedersene, e allora s i esprimono in seuso affermativo.

(i) Lc opere del Jackson Davis non rispondono alle comlizioni rich ieste pert lie de lta ic  in uno 
stalo  parlico lare di auto-inspirazione cosciente. senza in tervento  di pcrsonaliia  spiritual! o m edia
niche, s tato  che il Davis denom ina «condizione superiore ».
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Ecco in quali termini vi accenna la personality medianica di «Im- 
perator» nei dettati del Moses:

Degli uomini noi sappiamo assai di piil di quanto e lecito dirvi per ora; 
giacche noi non siamo qui per gratificare la curiosity vostra, ne per presentarvi 
punti di vista speculativi i quali non avrebbero altra conseguenza che di confon- 
dere la vostra mente.... (Spirit Teachings, pag. 153> — Noi parlavamo dei destini 
dell’anima, e dicevamo che l’anima traviata, essendo per natura indistruttibile, 
■doveva reincarnarsi. Dopo il naufragio di una prova, cid che si ricbiede per 
essa b un'altra opportunity di progredire. • Postumi Spirit Teachings, in Light, 
1897, pag. 135.

E cosl si esprime in proposito l’altra personality medianica di 
-* Lord Carjington » con la medianita di Mrs. Russel-Davies:

Vi sono segreti spirituali che non si possono a (Terr are ne comprcndere du
rante la vita incarnata. Lo spirito che 6 la parte divina della Creazione, ha un’e- 
sistenza a se, disgiunta alfatto dalla vita mortale ch'esso informa ed anima; e si 
reincarna altraverso innumerevoli esistenze, dalle origini del Tempo lino all'eter- 
nita, elevandosi sempre, non retrocedendo mai, ciascuna incarnazione servendo 
ad evolvere, concretare, costruire la forma adatta a quella successiva, e cosl via 
in eterno. Light, 1906 pag. 8.

In guisa conforme si esprime la personality di «Julia* con la me- 
dianity dello Stead:

Per ragioni note a Colui che sovrasta al Tutto, e necessario che Tanima 
passi altraverso le prove della vita fisica. E questa una parte del processo per cui 
essa raggiunge la sua finality evolutiva. L'anima pub cssersi incarnata in prece- 
denza; tale legge b assoluta, ma infinitamente varia. * Letters from Jttlia, pag. 161 •

E in guisa mollo piu chiara, anzi esplicita addirittura, si esprime 
fla medesima personality in una serie di recentissime comunicazioni, 
■ora in corso di stampa, e di cui posseggo le bozze per gentile con- 
•cessione di William Stead;

La personality — essa scrive — e una e indivisibile per esscnza e finality: 
ma durante i process! di perfezionamento si sviltippa lungo linee diverse, assumendo 
forme molteplici; talchb mentre ogni segmento presenta una speciale personality, 
-tutte queste, in unione alle rispettive memorie ed esperienze, finiranno per coor- 
dinarsi in una grande personality, della quale le altre non erano che frammenti. 
II segmento ora incarnato della tua personality (Stead) ebbe diggia a subire motte- 
plici incarnazioni...* (Life after death, XIII Lettera).
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E in guisa altrettanto chiara ed esplicita vi si allude nci dettati 
medianici di Mrs. Sarah Underwood, la quale cosi premette:

Accade frequentemente che I'intelligenza che guida la mia mano esprima giu- 
dizi o affermi cose contrarie assolutainente alle mie convinzioni. Prima che si ini- 
ziassero questi esperimenti io avevo perdnta ogni fede nella sopravvivenza dell’a- 
nima, e consegnentemente non credevo nlTatto alia possibility delle comunicazioni. 
spiritiche, lino a che dovetti ricredermi in forza di quanto la mia mano andd scri- 
vendo. Xondimeno ottengo talora dettati in cui si esprimono giudizi Che ripugnano- 
al mio sentimento. Tali, per esempio, quelli in cui si afferma la teoria della rein- 
carnazione. Comunque, riporterO una serie di siffatti giudizi alio scopo di far ve. 
dere in quali termini un’intelligenza — che per taluno non sarebbe altro che la  
mia subcoscienza — parli di una teoria alia quale io sono personalmente avversa.

D. — Vuoi til dirci se vi 6 nulla di vero nella teoria della reincarnazione?
R. — E sempre domande quali si possono attendere dai nati di donna, i quali 

vorrebbero tutto conoscere anzitempo intorno a problemi che riguardano sfere spi
ritual! di gran lunga superiori.

D — Allora ti rifiuti a ragguagliarci sopra una quistione che perturba e con- 
fonde molte menti umane?

R. — • Incarnazione • significa che uno spirito si 6 rivestito di materia; « rein
carnazione >, che il vestito 6 invecchiato prima che lo spirito fosse giunto a ma
turity. Pretenderesti lorse avere la prescienza di ogni possibility spirituale?

D. — Con queste considerazioni intendi forse insinuare che la teoria della rein
carnazione 6 vera?

R. — Le anime di coloro da cui procedeste entrambi (allude ai coniugi Un
derwood) si accentrano in voi a dispetto delle bambinesche vostre proteste. Non 
chiedetemi di qliesti vostri predecessor!: vi basti ch’essi vivono in voi e voi vivete 
in essi. (Automatic, or Spirit writing, p. 151-152;.

Da notare la frase: « a dispetto delle vostre bambinesche proteste »... 
proprio cosi. E intanto i medium anglo-sassoni, anzichfe mantenersi 
passivi, protestano, e con cit> ridestano la loro propria mentality sub- 
cosciente la quale risponde conforme le loro intenzioni.

Non citerb altro per brevity, tenuto conto che quanto venni espo- 
nendo basta a dimostrare come le intelligenze d’ordine elevato cotnu- 
uicanli pel tram ile d i m edium  anglo-sassoni, non con/radcfica no ma 
confermino la teoria rincarnasionista enunciata dai m edium  cello- 
la tin i, con la sola differenza che si mantengono di regola assai piu 
riservati al riguardo, e ci6 presumibilmente in conseguenza dell’av- 
versione di razza provata dai popoli anglo-sassoni per la predetta 
teoria. La quale conslatasione d i fa tto  riveste importanza decisiva, e



basta a slatare ogni accusa di contraddizioni rincarnazioniste, consi
derate ch'essa sola era condisione necessaria onde provare il mio 
asserto, inquantoche la maggior parte delle altre presunte contraddi
zioni sono indubbiamente imputabili a interferenze subcoscienti dovute 
all’iniperfezione dello strumento medianico combinata all’inesperienza 
di chi lo adopera, e la parte residua e dilucidabile con la circostanza 
che se gli « spiriti » esistono, nulla osta a che talora rispondano con- 
forme le loro convinzioni personali, od anche conforme le opinioni 
altrui, per non contrariare gli sperimentatori sopra argomenti giudi- 
cati prematuri per l'umanit&.

E qui, tenuto conto che non e possibile sopprimere le prove di
<

fatto sopra riferite, nd contestare la plausibility delle argomentazioni 
che ad esse succedono, io mi domando che cosa rimane della formi- 
dabile obbiezione i cui tremendi effetti avrebbero ucciso lo spiritismo 
sul nascere? — Nulla; bastb l’analisi approfondita del tema perchb si 
dissipasse. — Contuttocib, Irattandosi in massima d’induzioni teoriche, 
niente potrebbe impedire al mio contradditore di dichiarare in termini 
pill o meno generici di non essere soddisfatto; il che sarebbe affar suo 
e mi lascierebbe indifTerente, purchb egli riconosca — come non pub 
a meno di fare — che d'ora innansi non sara piii lecito asserire che 
non esistono indusioni teoriche e circostan3e d i fa tto  capaci d i risol• 
vere in guisa soddisfacente il qnesito da la i posto con atteggiamento  
di sfida ai propugnatori de ll’ipotesi spiritica. — E tanto mi basta.

*  * *

Con cib pongo termine al dibattito rincarnazionista. Prima perb 
di lasciare il tema delle rivelazioni trascendentali, debbo rilevare 
qualche altra argomentazione del prof. Morselli.

Egli — a pag. 125 del vol. II — taccia nuovamente di contraddi- 
zione gli spiritist!, ed ecco per qual motivo:

Con Eusapia — egli osserva — non si manifestano dei « disincarnati superiori », 
in quanto che, d  si dice, 11 suonatore esegue una buona o una cattiva suonata a 
seconda dello strumento di cui dispone. Lascianio il paragone che, a parte 11 lieve 
vajore analogico, nella pratica e mesatto ed ogni di contraddetto dalle risorse del- 
I'ingegno umano: un NiccolO Paganini sa trarre effetti ammirevoli da una sola 
corda, quando tutte le altre gli si siano spezzate nell'estro della sua arte genialc.
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Per soprappiu i periodic! e i trattati di spiritismo sono pieni zeppi di • eccelse co- 
municazioni • eosmologiche, metafisiche, teofilantropiche, poetiche, pietistiche, ecc., 
ottenute in via supernormale da medium illctterati e di poca levatura, cosicche i 
dogmatisti ne menano vanto come di una irrefutabile « evidcnza * per la loro tesi 
(si dovrebbc premiare chi fosse in grado di conciliare le contraddizioni di cui la 
dottrina spiritica e tutta intessuta!).

Malgrado la pungente ironia della parentesi finale, non vi ombra 
di contraddizione in tutto ci6, come mi accingo a dimostrare. Prima, 
perb, chiedo il permesso di aprire a mia volta una parentesi in cui si 
parlerit di pianoforti; di violini e di chi li adopera.

Che un Niccolb Paganini possa trarre effetti ammirevoli da un 
violino monocorde b cosa naturalissima, tenuto conto che in siffatto 
istrumento non esistono note, e il compito d'improvvisarle b devoluto 
alia virtuosity  del suonatore; ma che un Rubinstein possa trarre degli 
effetti ammirevoli da un pianoforte stonato e sgangherato, questo poi 
no, giacche in tale strumento le note sono preformate e la virtuosita 
del suonatore nulla pub su di esse. — Ora, siccome i centri cerebrali 
che presiedono alle molteplici funzioni della psiche risultano essi 
pure in tutte le loro parti preformati, b lecito per analogia paragonare 
il cervello a un pianoforte piu o meno intonato, non mai ad un violino. 
E gli .sjairitisti si servirono spesso con effleacia del paragone del pia
noforte, ma non si sognarono mai di tirare in ballo violini e violon- 
celli!! — Come mai — si domanda — il prof. Morselli che e pienamente 
edotto di cib, parla di violini e tace di pianoforti? — Quisquilie, mi si 
risponderi. Niente affatto: sembrano piccolezze e non lo sono, poiche 
unite a molte altre meno appariscenti, dinotano in chi scrive la ricerca 
deU’effetto anche a scapito dell'esattezza. — Sono io che nel libro 
« Ipotesi spiritica e teoriche scientifiche » mi valsi a buon diritto 
dcll’analogia del pianoforte.

Basta; riprendo il filo delle mje argomentazioni. — Dunque, secondo 
il prof. Morselli, si dovrebbe premiare colui che fosse in grado di 
conciliare le contraddizioni degli spiritisti, i quali da una parte pre- 
tendono che con un medium volgare ed ignorantc non possono rnani- 
testarsi entita spirituali elcviite e dall’altra vantano raccolte di * eccelse 
comunicazioni » conseguite con medium illetterati e di poca levatura.



Ripeto che non vi b ombra di contraddizione in tutto cib; difatti un 
psicologo come il prof. Morselli non ignora certo che un dato individuo 
pub rimanere illetterato e ignorantissimo per fatality di nascita, e cib 
nonostante possedere un cervello i cui centri corticali di astrazione 
risultino fisiologicamente non meno evoluti di quelli di molte notabi
lity della scienza, delle lettere, delle arti, come pure rivelare quality 
morali assai piu elevate di tanti sedicenti filantropi. Lo strumento, in 
altri termini, pub risultare intonato e perfetto in tutte le sue parti, 
malgrado che al proprietario sia mancata l’opportunity di adoperarlo 
come si conveniva. Date siffatte circostanze, si comprende come dal 
punto di vista spiritico lo strumento in parola presenti in potenza le 
condizioni richieste perchb gli operatori spirituali pervengano a tra- 
smettere — come dice il Morselli — « eccelse comunicazioni cosmolo- 
giche, metafisiche, teofilantropiche, poetiche, pietistiche, ec c .» — Di 
cib testificano luminosamente i due celebri medium Andrew Jackson 
Davis, figlio di un ciabattino, e Hudson Tuttle, figlio di un povero 
fittavolo, i quali scrissero nella loro adolescenza, l’uno per ispirazione, 
l'altro automaticamente, due trattati notevolissimi per profondity filo- 
sofica e vastity di cognizioni scientifiche, e cib in tempi in cui sape- 
vano a mala pena scrivere, ed erano digiuni di qualsiasi lettura. Con 
tutto cib, dalla rapidity con cui seppero in seguito conquistare il loro 
posto nel mondo elevandosi al di sopra della loro condizione sociale, 
si ebbe modo di constatare quanto in realty i loro sistemi cerebrali 
fossero congenitamente evoluti. Si comprende quindi com’essi poles-' 
sero risultare strumenti adatti per la trasmissione di « eccelse cornu- 
nicazioni » medianiche anche nel periodo della loro vita in cui erano 
destituiti di qualunque istruzione. Non cosi, al contrario, potrebbe 
affermarsi dei medium « volgari » sia per educazione che per natura 
congenita, quale appunto b il caso di Eusapia Paladino.

Una terza e inesistente accusa di contraddizione viene formulata 
dal prof. Morselli a pag. 87 del vol. II :

Perche — egli si domanda — gli spiriti sono incapaci di usare le parole degli 
idiomi umani, e poi fanno uso di segni mnanissimi, anzi primitivissimi, come i 
picchi e i salti numerati del tavolo ? Non sono forse anche questi elementi di lin- 
guaggio?... Com'e sempre antifilosolico qucsto • neospiritualismo • nelle sue ar- 
gomentazioni dialettiche!

* * *
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licco: ogni qual voltagli «spirit!*» si dimosirino incapaci di usare 
il linguaggio urnano con un dato medium, cit> dovrebbe significare 
che i centri del linguaggio parlalo o scrilto non si prcsiano in lui a 
tale lorma di trasmissione medianica, laddove vi si prestano i centri 
d’innervazione del braccio, o vi si presta sotto altra forma I’energia 
ch’essi pervengono ad cstcriorizzarc daU’organismo stesso. Date siffalte 
circostanze. £ naturale che gli « spiriti» facciano di necessity virtu, e 
si adnuino a comunieare con la inetodologia di cui dispongono.

Anche il padre Ghignoni scrisse recentemente una lettera al Gior- 
uale d 'Ita lia  per dichiararc die non potevano essere sj>iriti quelli che 
comunicavano con metodi tamo volgari quali i picchi e i movimenii 
di un mobile. — Peivhfe, perchfc? — Silvio Pellico narra nelle « Mie Pri- 
gioni » lo strazio provato quando lo separarono dall'amico Maroncelli, 
cui venue assegnata una cella contigua alia sua. Non potendo piu con- 
versare a viva voce, i due amici si adattarono a trasmettersi vicende- 
volmenle i loro pensieri ricorrendo all’unico metodo possibile, quello 
di compitarc le lettere dell’alfabeto mediante picchi battuti in sueces- 
sione net nuiro che li divideva, precisamcnte come si comportano gli 
« spiriti » allorche non pervengono ad inlluenzare divcrsaim nte il loro 
medium. — 11 padre Ghignoni pretenderebbe forse che cosi compor- 
tandosi, Silvio Pellico e il Maroncelli abbiano dato piova di essere 
animi volgari e degenerati ?!

Andiamo avanti. — Hccoci di fronte a un’allra presunta contraddi
zione spiritica. A pag. 320 del vol. 1, e a pag. 87 del vol. II, il prof. Mor- 
selli si esprime in questi termini:

U pcrche mai fu dato ottenere dallo spiritismo, non una sola noviUt geniale, 
ne un solo processo utile — ma contraddizione enorme coU’immaginaria « azione 
direttiva • operata da codcste Inlelligenze invisibili sul corso della storia umana 
(A. R. Wallace), — nulla ci (u largito dagli spiriti pel nostro progresso materiale 
e imcllettuale ?... E poi che comraddizioni strane! IJove sono allora tulte le • forze 
occulte » che essi possedcrebbero nell'lperspazio? Perclie non se ne servono? Per- 
che hanno aspettato che Rongten scoprisse, per caso, i raggi X. e i coniugi Curie 
il radio ?

Rispondo che contraddizione vi sarebbe qualora gli « spiriti » si 
arrendcssero alle voglic del prof. Morselli; voglie che, per esser giusti, 
con lui condividono taluni spiritisti tioppo zelanti, i quali pretende-
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rebbero provare che si realizzano fatti cli tal natura foiuiandosi sopra 
storielle fantastiche di vccchia data. E rispondo che contraddizionc 
vi sarebbe, poiche cosi comportandosi gli spiriti ^innegherebbero i 
loro proprii insegnamenti. — Si leggano le principali raccolte di « rive- 
lazioni trascendcntali » e si constaterii come le personality medianiche 
mai non reslino dall’ammonirc die la vita e missione, che la vita fr 
prova, che noi dobbiamo essere gli artcfici esclusivi del nostro pro- 
gresso, che a noi soli incombe strappare gradatamente i suoi segreti 
alia natura, a noi soli aprirsi il varco attraverso gli ostacoli acciocche 
la scintilla divina che 6 in noi abbia modo di evolvere, aflinarsi, trion- 
I'are; come pure ammoniscono che dal mondo spiriluale nulla dobbiamo 
attenderci che interferisca con tale nostro dovere imprescindibile; che 
la loro missione e unicamente spiriluale, e consiste nell’impartire in
segnamenti intorno a verity che, sebbene antiche quanto il mondo, 
hanno bisogno di essere presentate in forma nuova; in altri termini, 
che a loro incombe dimostrarc ai viventi, mediante prove di fa'.to 
sperimcntali (quali cioe si convengono a un’umanita progredita la 
quale piti non si appaga di cieca fede) che Dio e, che l'anima esiste 
e sopravvive alia morte del corpo, con tutte le conseguenze etico so- 
ciali che ne dcrivano. E<1 anche a proposito di tale loro missione, esse 
dichiarano che le grandi diflicolta incontrate nei loro tentativi di 
comunicare coi viventi, non solo dipendono da leggi ineluttabili della 
natura, ma sono necessarie, provvidenziali, bcneliche, inquantoche per 
esse 1’uomo e costretto ad esercitare le proprie facoliy di raziocinio, 
a sormontare per virtu propria 1c diflicolta che da ogni parte lo asser- 
ragliano, riportando in tal guisa la propria parte di merito nella co- 
struzione del novello cdilicio etico-rcligioso. Ed esse aggiungono — si 
noli bene — che se tali diflicolth non esistessero, se le conversazioni 
tra gli incarnati e i disincarnati si presentassero facili, speditc, sicurc 
come pel tramite telefonico, in tal caso l’intervento spiritico si con- 
vertirebbe in una grande calamity sociale, poiche di fronte a prove 
palesi per tutti, 1’umanita si convertircbbe come un sol tiomo, cib che 
apporterebbe un calaclisma economico accompagnato da grave crisi 
morale, dato che le vigenti istituzioni religiose formano gran parte 
deU’editicio economico-sociale di ogni singolo popolo e che le turbe



sono e saranno per lungo tempo ancora impreparate ad accogliere 
come si conviene il Verbo novello, il quale ha da imporsi per evolu- 
zione lenta, gradiytle, ordinata, non gik per rivoluzione.

Questi, in riassunto, gli ammaestramenti delle personality media- 
niche, ammaestramenti che attraggono l’attenzione perchb rigorosa- 
mente logici e profondamente veri; cosicchb ben a ragione deve 
ammettersi che gli « spiriti» contraddirebbero sb medesimi se d’altro- 
lato venissero a rivelarci i secreti della natura, o ci ammannissero 
scoperte scientifiche, invenzioni industriali, macchine per volare, elisir 
di lunga vita, pietre filosofali, ecc., ecc.

Che ne pensa il prof. Morselli? — A me pare che se si compor- 
tassero com’egli desidera, si schiererebbero altresi contro le leggi 
della natura, della morale, del progresso umano, giacchb in tal caso- 
l’uomo si tramuterebbe in una sorta di automa in perpetua attesa della 
compiacente imbeccata spiritica!

Pertanto non si pub non riconoscere la ragionevolezza delle se- 
guenti ammonizioni impartite da « Imperator » al Moses:

Essi (ciob gli spiriti) vedono assai pill oltre di voi, e sauno che se impartissero 
ai non preparati la scienza stiperiore, e anticipassero cost l'avvento graduale delle 
leggi Divine, il vostro mondo cesserebbe dall'essere una sfera di probazione, per 
divenire una palestra sperimentale per gli spiriti desiderosi di dar saggio dei loro, 
poteri, e con cid avrebbero fine ordine e legge. (Spirit Teaching, pag. 162).

E «Julia » (Stead):

Occasionalmente mi e permesso di preannunciarti gli avvenimenti, ma eio uni- 
camente alio scopo di fornirti prove della mia identity acciocche si dileguino le 
tuc dubbiezze. Ma io mi tramuterei per te in una calamity se volessi erigermi a 
tua guida nella vita. Sarebbe come se una madre recasse sempre in braccio il proprio 
nato: questi non apprenderebbe mai a camminare. Ne devi dimenticare ch'io non 
suno divenuta onnisciente pel solo fatto di aver deposto la spoglia mortale. Lo 
scopo della vita consiste nel risvegliare e promuovere l'evoluzione dell'atomo divino- 
in voi deposto, il che non pub conseguirsi se si permette ad altri di sostituirsi a. 
voi. (Letter from Julia, pag. 104-105).

Ancora una citazione ed ho finito col tema delle rivelazioni tra- 
scendentali.

A pag. 338 del voi. II, il prof. Morselli cosi argomenta:
II processo genetico formale di questo mondo dell’Iperspazio e sempre il me-
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-desimo: e appena se la pseudo geniality subcosciente di medi d'elevata o colta intel- 
4igenza, come Davis, Owen, Moses, .Sinnett, Hudson Tuttle, Dalmazzo, Dott. Dariel, 
Mary Karadja (1), arriva a discostarsene nel contenuto delle loro opere cosraologi- 
•che filantropiche, etico-religiose, scientifiche.... tutte ritessute e ribattute pero sul 
•vecchio patrimonio dei concetti e delle aspirazioni umane.

Dio buono! Che cosa pretende il prof. Morselli? Che gli * spiriti » 
invece di trattare argomenti che riguardino « il palrimonio delle aspi- 
razioni umane », si diffondano in considerazioni intorno.... a che cosa ? 
iForse al patrimonio delle aspirazioni degli abitanti della lunar — Pre- 
cedentemente mi occorse rilevare come le personality medianiche 
dichiarino che unica loro missione era quella d’impartire insegnamenti 
intorno a verity che, sebbetie antiche quanto il niondo, abbisognavano 
di venir presentate in forma nuova e piu concreta, vale a dire in guisa 
•conforme alle aspirazioni di un’umanity sufficientemente progredita 
per non appagarsi piu di cieca fede. Ora a me pare che in tali premesse 
si contenga tutto un programma spiriluale grandioso e fecondo; e 
•questo b quanto viene affermato nei termini seguenti dalla personality 
medianica di * Julia » (Stead):

Nostra missione e di portare l'Eternita al servizio del Tempo, e ripristinare 
•cosl per l'umanita, sopra basi scientifiche, la nozione fondamentale della conti
nuity dell'esistenza ai due lati della tomba. Quale impresa sia questa, quanto im- 
mensa, quanto multiforme, e quanto meriti gli sforzi perseveranti delle menti piu 
•elette, di generazione in generazione, voi non potete concepire che in guisa vaga 
■ed oscura. Ne uscirA rinvigorito, vitalizzato, trasformato l'intero sistema etico-re- 
•ligioso del mondo. (Life after death, VIII lettera).

In pari tempo a me sembra assurdo e antifilosofico il pretendere 
•che gli « spiriti * vengano a rivelarci principl etico-religiosi nuovi di 
zecca; e ritengo pertanto molto appropriate queste altre osservazioni 
•della medesima personality medianica:

La principale difficulty nel formulare i nostri messaggi sta nel fatto che nulla 
abbiamo da parteciparvi che gi& non sia stato anticipato pill o meno chiaramente

(() Debbo rilevare  come non tu tti i nonii sopra enum erati siauo citati a  proposito. Cosi dicasi 
dei due Owen, padre e figlio, e del S innett. i quali non furono mat m edium ! In m crlto a ll’Hudson 
T u ttle  osservo che non era di « colta intelligenza », ma ignoram issim o allorchi* scrisse autom atica- 
m ente II famoso volume « A rcana of natu re  >*, che interesso tan lo  il Buchner. Trovo infine citato  un 
D o tt. D arie l.... chi e ? Korse un lapsus calami per IJott. D exter ?

Noto con rincrescintento come non siano qucsti i soli noini cita ti male a  proposito: come pure 
•noto che si, risconlrano nell opera moltt nomi propri ortograficam ente sbagliati e che non figurano 
m eil'errata  corrige. T aluni fra questi sono ripetu ti tre  o q ua ttro  volte.



d.iiruno o dnU'iihro dei messuggeri di Dio che in passato insegnnrono alPuomo le 
vie del bene. Ma unto cio e naiurale: e voi stessi dovreste riconoseere la ragio- 
nevolczza del fat to che Dio non pui> aver lasciato brancolare nolle tcnebre le ge- 
nernzioni che vi precedettero, coine non pud avere ad esse inviato dei lalsi mes- 
saggeri perche le traviassero. Noi non siatno qui per iinpartirvi ima rivelazione 
rivolnzionaria, ma scmplicemeiue per allargare di un altro po' lo spiraglio attra- 
verso il quale filtra lino a voi la luce del vero. (Letter from Julia , pag. 77).

Ma sc le personality medianiche nulla rivelarono di sostanzialmente 
nuovo in materia di principi etico-religiosi, non e detto peri) che noi 
partieolari non abbiano esposto punti di vista original!, talora diame- 
tralmente contrart a quelli invalsi nel consorzio civile, sebbenc di gran 
lunga pi Cl conformi ai detlami della ragione. della morale, della scienza, 
della lilosolia.

Kinuncio nondimeno a fame renumerazione; anzitulto perche mi 
allontanerei troppo dal tema; poi perchfc le rivelazioni di tal natura 
non prestandosi a oontrolli sperimentali, rimangono fuori dcll’ambito 
seieniifico, per quanto sia dovcroso riconoscei'e com’esse comportino 
critcri di prova non certo privi di valorc induttivo. tra i quali il mi- 
gliore apparirebbe qttcllo proposto al Moses dalla personality media- 
nica * Imperator ». e con cui essa vinse le sempre rinascenti perplessitii 
di lui. Quesie, in riassunto, le dichiarazioni di delta personality;

N’on esscndoini possibile provarti in guisu diretta I'esser mio di messaggero 
spiritualc, mi riprometto di convincertene indirettamente ; ed ecco come. Io con- 
durr6 alle sedme nn nninero adeguato di personality di defnnti ignoti a voi ttitti, i 
qaali dichiareranno I’esser loro, fornendo le loro generality, enitmerando i parti- 
colari piil intitni della loro esistcnza terrena, e additando i mezzi cut ricorrere 
onde controllare le loro alTermazioni. A te sary dcvoluto quest’ultimo compito, e 
se dopo un dato tempo avrai potato accertarti com'essi non ti abbiano ingannato 
mai, e con essi io che li conduco, in tal caso dovrai pur convenire che non vi sa- 
rebbe pit! ragione di ritenermi ingannatore per quella parte dei iniei inessaggi 
non suscettibile di controllo.

Non pubcerto negarsi etiicacia logioa alia predetta argomentazione, 
per quanto non sia da ritenersi ancora criterio di prova sulliciente dal 
punto di vista scicntilico. E cosi essendo, non rcsta per ora che met- 
tere da parte le raecolte di rivelazioni trascendentali, per attenersi 
rigorosamente a quel ramo delle indagini metapsichiche suscettibile 
di controllo diretto, ramo che solo potry condurre un giorno a stabi- 
lire sopra basi sciemifiche l’ipotcsi della sopravvivenza dell’aiiima.



-  323 -

Passando a confutare le obiezioni del prof. Morselli riferemisi alia 
fenomenologia piu propriamente sperimentalc del medianismo, trovo 
il mio cbmpito grandemente ridotto per aver io gia risposto ad alcune 
tra esse nel mio reccnte libro sui « casi d’identilicazione spiritica ». 
A complemento di quanto verrb osservando, rimando quindi i lettori 
al capitolo eonelusionale del libro stesso.

Le osscrvazioni rhe mi rimangono da fare e le obbiezioni ch’io 
dovrb conlutare si ridueono cosi a ben poche, e risultano inoltre di 
poco conto, eccezion fatta per una sola, la quale richiederit una certa 
ampiezza di svolgimento. Mi sbrigherb subito delle minori, per dedi- 
carini all'unica mcrilevole di attenzione.

it
♦  *

In tesi generate, osservo anzitutto come neirautore risulti una 
troppo spiccata noncuranza al riguardo di chi prima di lui ebbe a 
confutare e risolvere certe sue obbiezioni formulate come cosa nuova; 
proeedimento certaniente spiccio e che torna a vantaggio di chi scrive 
rcndendogli facile il cbmpito-di persuadere la maggioranza dei lettori, 
nia che purtroppo non e il pi£i confacente a terminare i dibattiti ap- 
poi tando la luce del vero. Tra i propugnatori di una tesi contraddi- 
cente quella deU’autore, vi era pure lo sci ivente, e per quanto egli 
non pretenda di avere ragione sul prof. Morselli, avrebbe desiderato 
gli si fosse fatto toccar con mano I'erroneitk di talune fra le sue argo» 
mentazioni. In difetto di cib, non si dovra tacciarlo d'orgoglio o di 
cocciutaggine lideistica s’egli persiste a ritenerle inoppugnabili.

Sempre in tesi generate, noto ancora come a proposito di obbie
zioni antispiritiche l'autore cada troppo sovente in argomenlazioni 
generiche, le quali se presentano il solito vantagyio di conquistare 
facilmente i lettori, in real lit non approdano a nulla, considerato che 
in tema di ricerche sperimentali sono le singole risultanze che valgono, 
non gi^ le divagazioni piu o meno sintetiche, le quali non sintetizzano 
di regola senonche quella parte di una data casuistica che piace alio 
scrivente di rilevare.
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Mi limiterb a un solo esempio. — A pag. 317 del vol. II, il prof. Mor- 
selli vorrebbe far rientrare tutti i fenomeni intelligent della medianita 
in quella grande bisaccia che si denomina la subcoscienza, ed egli cosi 
si esprime:

Saranno impressioni cenesletiche indefinibili, pcrcezioni oscure extramarginali, 
emozioni arrivanti dalla frangia della coscienza; saranno immagini e ricordi che 
si credevano obliati, raa che invece persistono; saranno idee che si formano per 
associazioni intime e profonde fra correnti intercellulari.... Ma uno stimolo ingene- 
ratore in ogni automatismo medianico ci sary sempre, come c’fe nella deambula- 
zione deU'epilettico o nel sogno dell'alcoolista delirante. E prima di attribuire un 
atto o pensiero « automatico > di tal genere ad un'influenza esogena, ossia estranea 
alia personality del medium, quale sarebbe, secondo il Myers, la guida o il < con
trol • di un essere qualsiasi spirituale o ultrasensibile, sia esso un disincamato, o 
un angelo, o un demonio, o un gnomo, o un elementale, bisognerebbe esaurire 
tutte le ben piit probabili causality bio-psichiche normali preesistenti ed efficaci nel 
medium stesso, bisognerebbe spezzare tutti i possibili e ben piti verosimili anelli 
della sterminata catena degli agenti fisici scnsibili.

Cost il prof. Morselli. — Nulla — ripeto — di piit inconcludente, 
nulla di piti insidioso di siffatte argomentazioni generico-cattedratiche 
applicate a fenomeni di una complessity tale da richiedere indagini sin- 
golelaboriosissime.conducenti arisultanze le piit disparate,e ben sovente 
letteralmente inconciliabili con gli odierni postulati della scienza. — 
E intanto, neppure gli oppositori piit accaniti dell’ipotesi spiritica — 
compreso il Podmore — pensarono mai ad attribuire la genesi della 
fenomenologia quale si consegue con le medium Piper, Thompson, 
Verrall, Forbes, Holland, a « impressioni cenestetiche indefinibili», o a 
« percezioni oscure extramarginali», o a «emozioni arrivanti dalla 
frangia della coscienza* o a «immagini e ricordi che si credevano 
obliati», o a « idee che si formano per associazioni intime e profonde 
fra correnti in t e r c e l lu la r i— Se vi b in proposito qualche cosa di 
scientificamente dimostrato, si b che nelle medium citate « lo stimolo 
ingeneratore » non b affatto d’origine « bio-fisica normale preesistente 
ed efficace nel medium stesso », ma positivamente d'origine « esogena, 
ossia estranea alia personality del medium »; ed b percib che gli oppo
sitori in parola, dopo avere « esaurite tutte le causality bio-fisiche 
normali», e dopo avere «spezzati tutti i possibili anelli della stermi
nata catena degli agenti lisici», si risolvettero a impegnare la lotta in



altro campo meglio adatto ai loro scopi: quello telepatico; il quale 
presentava per essi il grande vantaggio di possedere un’ elasticity 
senza pari; propriety di cui si valsero senza riserve. Difatti, non tar- 
dando costoro ad avvedersi come i confini naturali di siffatto campo 
si dimostrasscro troppo angusti per farvi capire anche la centesima 
parte dei fatti, provvidero man mano ad allargarli a seconda delle 
circostanze, raggiungendo in breve latitudini strabilianti. Tutte ma- 
novre che se non era possibile impedire — visto che non si possono 
tarpare le ali della fantasia — era perb necessario convalidare; im- 
presa cui nessuno finora si accinse, nb mai si accingeri, dato che in 
pratica non esistono fatti i quali giustiiichino questi lirici ardimenti; 
laddove ne esistono in gran numero in sostegno dell’ipotesi spiritica.

A chi poi mi ammonisce che quest’ultima ipotesi non pub scienti- 
ficamente accettarsi perchb « noi ignoriamo l’essenza ed i limiti della 
personality umana >, io rispondo che una siffatta argomentazione b a 
sua volta cosi elastica da potersi usare in servizio di qualsiasi tes i; 
tanto vero ch'io posso valermene per la mia, osservando che appunto 
perchb « noi ignoriamo l’essenza ed i limiti della personality umana» 
risulta antifilosofico ed antiscientifico il negate la possibility dell’esi- 
stenza e della sopravvivenza delPanima, e conseguentemente il decre- 
tare 1’ostracismo all’ipotesi spiritica.

Considerato pertanto che con frasi generiche, anche se rimpinzate 
di terminologia scientifica, nulla si conclude, miglior consiglio b quello 
di attenersi rigorosamente all’analisi dei fatti; ed ove poi le induzioni 
e  le deduzioni da questi emergenti convergessero tutte — come con- 
vergono — verso la dimostrazione che nessuna teoria bio-fisica o ti- 
sio-psichica b capace di darne complessivamente ragione, in tal caso, 
o presto o tardi, non rimarry che far capo all'ipotesi spiritica.

Ed ora lasciamo da parte le argomentazioni generiche per andare 
in cerca di accuse specifiche. — A pag. 381 del Vol. I, ne racimolo una 
piuttosto cospicua; il prof. Mcrselli cost scrive:

Lasciamo da parte il fatto che il mondo degli spiriti, al sentire gli storici della 
credenza (Wahu, Hellerabach, Daumer, Di Yesme....) si rivela a noi anche senza 
intermezzo di medi; si rivela spontaneamente neile apparizioni di fantasmi di morti, 
nelle « dame bianche • ritornanti a periodi, neile ossessioni ritenute demoniache,
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nt-llc- c.ise intestate o lamasmu^ene. StriJotne contraddizione, che bastercbbe a ro- 
vinare qnalsiasi altra dnttrina cite si liiMiigasse di essere logical...

Ant-ora e sempre intemperanze di linguaggio; e, quel che e peggio, 
non una sola volta giustilicau-! — Ma non ha capito il prof. Morselli 
che la contraddizione esiMeva solianlo nella delicienza della propria 
argomcntazione ? 1 laiti sono fatti, e se * il mondo degli spirit! si ri- 
vela a noi anche senza intermezzo di mcdii », vorra d-ire scmplicemente 
che... i medi non sono sempre indispensabili! Per esempio, vorrft dire 
che la cosa e resa possibile ogni qnal volta si realizzino speciali con- 
dizioni di ambiente eoneomitanti con altrc spiritttali ; vorrii dire altresi 
che non sono medium soltunto coloro che t;tli si dimostrano, ma che 
la mediuniw'i 6 condizione su i generis deH’organismo umano cui cia- 
scuno pud andar soggetto sporadicamcnte qualora si realizzino in lui 
speciali stati d'.mimo; e se il faito si verilica di Irequcnte nella crisi 
della mortc, vorrft dire che qttesta si palesa condizione favorevole alle 
manilestazioni di tal natura. Hcco UUto: dove sono le contraddizioni ? 
Forse che silfatte induzioni sono assurde, fantastiche. scientilicamente 
inaccettabili ? — E non solo non csistono contraddizioni nolle manile- 
stazioni medianichc supra esposte, ma tali multiple loro modalitJt di 
estrinsecazione. tuttc convergcnti verso l;t dimostrazione dell’esislenza 
e della sopruvvivenza dell’anima, lendono a ralTorzare meravigliosa- 
tnente la tesi spirilica. Pare incredibile che al prof. Morselli sia sluggita 
un'inlerenza cosi palese; indizio di quanto possono i preconceiti sopra 
le faoolia di raziocinio. Slando al di lui novis-dmo sistcma di logica. 
si dovrebbe proclatnare la falsity della teoria cvoluzionista, tenuto conto 
che a sua volta si I'onda sopra un gran numero di risultanze tra di 
loro disparatissime, le quali hanno il torto... di convergcre ad essa 
conic a centro ! ? '•>

; i )  Ncl num ero <li Aprile. pan . 99. del cWuobtttw. il prof. Mmsvlli rito in a  M)iraiK<»menl<j dellc 
*«rase in testate » in «|uvsti te rm in i: « A dum tnc: la i]»»tesi del p e risp trito n  ftuido m cdianico em anate 
dalle piTMJiic <lei m rdii, c cap lato  o  assorhito «lalle anim e d d  deftm li. (• una supcrllnita, o  una con* 
tiad d i/io n c  in te rm in i. — (ill sp iritisti. che sono sem pre ricchi <li ebpr<lk>iiti si ravauo  d'im harazzo 
suj>|H»nendo d ie  in allora gli •» spirit! w (i d d u n ti)  rh  aviim  la m ateria JluidUa o odica o aslrale, senza 
della «|iia)e non rtu sd rebbero  a tivelarsi. dagli aniniali e dalle p iante della casa deserta p»ici. Ma 
•im’sio sup|x>slo slravairante im plica m ra ltra  con traddm otie  assurda : e>so e la tnorte deirirnm orta* 
lismo personalc umano. e la riduzione dello spiritua!iM no»s|»irilualisttco al piii Krossolatm e atavico 
mal<*riali&mo<patiipsichisltc4>. Ma i <lottrinarii dello spiritism o non sc ne accu r^ o n o !»

'Juesta  nuova a r^m iv n U /io iie  del mio con tradd ito re  appare  ad d irittu ia  stupefacente. A iizitutlo



E qui meue como di osservare come non esistnno rami dcllo sci- 
bile in cui non si riscontrino delle reali quanto * stridenti contraddi- 
zioni » fra le varic risultanze conscguite. Se ne riscontrano delle irri- 
ducibili in astronomia, in lisica. in chimica, in biologia, in psioologia, 
in geologia, eee. — Guai al progresso urn.mo, se ogni qual volia gli 
uomini di scienza si fosscro trovati di Ironte a risultanze contraddi* 
eenti le loro piii salde illazioni, si fosscro appigliati al partito di ri- 
nunciare a qneste ultimo, an/iche far convergere i loro sforzi colleltivi 
sopra l'insorta diflicolta. Ma gli uomini di scienza sanno invecc come 
tali apparenti contraddizioni diano soltanto la niisura della loro igno- 
ranza in argomento, e come ben sovente servano di fulcro a nuove 
scoperte.— Cost essetulo, perehe accanirsi tanto a scoprire sempre nuove 
quanto inesistenti contraddizioni nclla dottrina spirilica: Dato eziundio 
che alia tine il prol. Morselli ne rinvemssc taluna irriducibile per le 
odierne nostre conoscenze in materia, cib signiticherebbe unicamcnte 
che alle discipline spiritiche rimanc ancora un bel iratio da percorrere 
prima di raggiungere la meta; e nessuno ha mai pretesoil contrario!

Dal quesiionario di dillicolta da risolvere che il prof. Morselli 
sottopone agli spiritisti in fine del secondo volume (quesiionario spesso 
errato e solistico, in cui sono riasstnue le obbiezioni qui confutate, 
pi it alcune cui risposi net mio recente libro), tolgo quest’altra argo- 
menlazione che e la sedicesiina del questionano:

Alle sedute si ottengono talvolta comimicazioni di persone viventi e , iiuiguri, 
presenti: questo prova l'origine subcoascia e automatic:^ di tuite le altre.

Ecco : di persone giacenti in condizione di completa o larvata in- 
coscienza, si; di persone in istato di perfetta veglia, no; e in tale ca-
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nuto com'egli confoiida il m pcTi$]>irito a col « lluido medianlco cmanato dalle pasoiic tloi medium*, 
con la « materia tluidlca », col -  lluido oilico ». e parli di emana/iotii di materia « astrale », ternrine 
applicable soltanto al « cor|w» asirale » o perispirito da cui nessuno fece mai scaturire « emanaziotii 
di m a te ria l; indl osservo come II lluido otlico — di cui abhisognerehbero gli « spirit! infestatori •* 
onde manifestard at viventi — risulti elemento <li vita coniune alt' mt fro regno animate e vegetaU; 
e cosi essendo, nulla os!a a che i prcdelti spirit! lo « caplino » in date circostanze da organism! 
animali e vegetal!,

Ne cousegue che la •  contraddizionc assurda * di cui parla  il prof. MorselM, anziehe neirafler- 
mnzionc degli spiritisti, bisogna rin tracciarla  in (piella sua reboante espressione di «• m aterialisnio 
pam psicbistico » la quale diimta chtaram eiile com 'egli si im m agini che captando Hindu odico, gli 
«* sp irtli * assorhano vam pircscam ente il perisp irito  c lo sp irilo  dei m edium ! - -  Dio buono, quale 
confusion ismo •



;pitalissima distinzione, nota ad ogni esordiente in metapsichica, risiede 
tutta 1’importanza dei casi di tal natura. Infatti, se si lien conto di 
cib, si vedrA come i casi veridici di comunicazioni di persone viventi, 
lungi dal provare « l’origine subconscia e automatica di tutli gli altri •, 
•forniscono invece un’ottima prova ausiliaria in sostegno deU’origine 
estrinseca dei casi veridici di comunicazioni di defunti.

Ala il prof. Morselli non ha badato a siffatta distinzione. come non 
bada quasi mai a stabilire una linea di demarcazione precisa tra i casi 
di comunicazioni medianiche fa lsidU he — le quali vanno attribuite ad 
interferenze subcoscienti — e quelle veridiche le quali non hanno nulla 
di comune con le prime. Cosi, ad esempio, se la discussione si aggira 
intorno alle apparizioni veridiche, sia telepatiche che di defunti, egli 
finirA per compararle alle a^lucinazioni del delirio paranoico; o se in
vece £ quistione di comunicazioni altrettanto veridiche riferentisi a 
•personality di defunti, egli vi parlerA di disaggregazione mentale e di 
puro automatismo subeonscio; se, infine, si tratta, come £ ora il caso, 
di comunicazioni di persone viventi. egli non baderA a distinguere tra 
le falsidiche e le veridiche, parlandovi ancora e sempre di origini sub- 
conscie. — Ma come possono dirsi subconscie se i particolari forniti 
sul proprio conto da una persona lontana giacente in condizioni d’in- 
coscienza, risultano conformi al vero ed erano ignorati dagli speri- 
mentatori? E cosi essendo, come mai si pub sentenziare che tali sorta 
di comunicazioni provano l’origine subconscia di quelle spiritiche? — 
Ma £ proprio il contrario che provano!

Dato che in una esperienza di automatismo scrivente si manifesti 
una personality di vivente la quale dichiari trovarsi al momento pro- 
fondamente.addormentata e risponda a quesiti che le si rivolgono alio 
scopo di controllare l’autenticita del caso; dato che i ragguagli forniti 
siano ignorati dai presenti e tra l’altro riguardino le condizioni di tempo 
e di luogo in cui si trovava all’istante la persona dormiente; dato 
che ogni ragguaglio risulti conforme a verity, che cosa se ne avrebbe 
a desum cre-— Questo indubbiamente, che il fenomeno non era d’ori- 
gine subconscia, ma estrinseca, e che la causale doveva rintracciarsi 
nella personality psichica o animica del dormiente. Cit> posto, risulta 
palese che ogni qual volta si ottengano comunicazioni altrettanto ve-
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ridiche riguardanti la persona di un defunto. sb affermante presente, 
se ne avrebbe a inferire che in base all’analogia perfetta esistente tra 
i due ordini di fenomeni, debbasi rintracciarne la causale nella perso
nality psichica o spiritica del defunto stesso. — In altri termini, le 
manifestazioni veridiche di persone viventi, risultano un’otiima prova- 
ausiliaria in favore dell’ipotesi spiritica, ed anzi l'una fe complemento 
necessario dell’altra, tenuto conto che per divenire « spiriti disincar- 
nati », bisogna anzitutto essere stati « spiriti incarnati », e che se 
lo spirito 6 suscettibile di separarsi definitivamente dal corpo per 
la crisi della morte, ha da mostrarsi suscettibile di allontanarsene 
temporaneamente, o di agire a distanza coi sensi spirituali, ogni qual 
volta si allentino i vincoli che al corpo lo uniscono; cib che appunto- 
si verifica durante certi stati piuo meno larvati e fugaci d’incoscienza,.
0 nel sonno fisiologico, o in quello ipnotico. o nel magnetico, o nel 
deliquio, o nel coma; e queste sono appunto le condisioni richieste 
onde avvengauo comunicasioni medianiche d i viventi.

Passo ora a confutare Tunica obbiezione veramente importante 
avanzata dal prof. Morselli contro l’ipotesi spiritica, la quale verte- 
sulla ben nota quistione della difficoltd con cui si ottengono dalle 
personality spirituali certi dati speciali riguardanti la loro persona o
1 loro congiunti od amici, difficoltd contrastante con la relativa cor- 
rentezza con cui si conseguono altri particolari della loro vita igno- 
rati da tutti i presenti, e talora da qualsiasi persona vivente. II pro
fessor Morselli accenna altresl alia volgarity degli incidenti d’ordinario 
prescelti dalle personality spirituali onde provare la loro identity. Cosfc 
egli si esprime:

L Hyslop sostiene che anche i viventi quando vogliono identificarsi a distanza, 
per esempio traverso i fili del telegrafo o di un telefono smorzatore del timbro 
personate di voce, scelgono di preferenza particolari di minima importanza, presso- 
a poco come fanno i disincarnati. Egli lo avrebbe dimostrato, ponendo in comuni- 
cazione anche delle persone intelligentissime e collissime. Ma io osservo che queste 
esperienze condurrebbero i comunicanti a dirsi almeno niutuamente il nome e co
gnome, 1’etft, lo stato civile, il numero dei figli, e la data precisa delle vicende 
principali della loro vita, quali la nascita, la laurea, il matrimonio e la morte. Or- 
bene, sono per I'nppunto queste le informazioni che l'immensa maggioranza dei. 
trapassati reduci dall'al di la si dimentica di somministrarci! (V'ol. II, pag. 178.i.
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I’rima di citar aliro osservo che in rcalta chiunquc voglia provare 
la propria identity si trova cosiretto necessariamenie a ricorrere a 
particolari insignilicanti, e ci6 per la medesima ragione per cui un 
imputaio i! quale voglia provare il proprio alibi dinanzi al giudice 
istruttore e costreito a la re alireitanto. In sccondo luogo osservo che 
se le personality spiritual! comunicanti con la Piper c o m  si conipor- 
lano, lo fanno in conformity delle richiesie degli sperimcntaiori, i quali 
giuslamente non si saprebbero che fare di rivclazioni inconlrollabili 
sull’AI di la, e domandano insistcntemente prove controllabili d'idcn- 
tilieazione peiMinale.

In merilo alia seconda parte dell’argomentazione, noto come sia 
inesatto affetmare che le personality spiritual coimtnicanti non rie- 
scano a fornire i dati di cui e parol a; se cosi losse non csistercbbero 
oasi d’identilicazione spiritica. K sollanto vero che ben sovente li I'or- 
niscouo a prezzo di grande sforzo mentalc, talora dopo ripetuti tenta- 
tivi infrutluosi, tal altra dopo cssere caduti parccchie volte in crrore, 
c cib sopratutto qualora si tratti di riferire nonii propri. nomi conuinr 
e parole hssai rar.imente usale, o nuove per il medium.

A tal proposito il prof. Morselli cosi continua:

S ir tentaio di trovare nna scappaloia, accettando per buona la spirgazione data 
dagli spiriti siessi (per bncca dei medi incarnatori o per scritlura di quelli psico- 
gralb: e si e detto che i disincarnati, quando riiornano nella nostra atmosfcra ler- 
restre, quando si accostano ai supersliti e si < sforzano • di comunicare con essi, ri- 
prendendo forme e attivita umane o umanoidi, debbono mettersi in una semi ipnosi 
che ha molte analogic con uno siaio di ebbrezza (torse per 1'ossigeno dell'aria?io 
di subdelirio (forse per la dissuetudine a servirsi di un cervello o a funzionare come 
se di nuovo lo possedessero! ?). ( \ ’ol. II, pag. 157).

Francamcnte:  lo scherno e l'ironia, questa volta pi it che mai, pec- 
cano di cccedenza penosa, dalo che nulla di assurdo si conliene nolle 
spiegaziuni riferite; tanto piu che il prof  Morselli non doveva dimen- 
licare come nolle numerose cspericnze di trasmissione telepatica in- 
dette o rcgist ratc dalla « Society F .  I ’. R .  », si l iscontrino le caratte- 
ristiche medcsimc; vale a dire che per esse venue dimostrato come 
riesca piu facile trasnu-nere esattamente un’idea, o un disegno rap- 
presentativo di un'idea, che un nomc proprio. e peggio ancora un
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nome comune; nel qu.il caso, o non si truMiiette nulla, o avvengono 
frequentemente errori consistent! nella trascrizione tli nomi alTini per 
assonanza a quelli (elepatizzati. — Ora, se si considera che Ie perso
nality medianichc dichiararono sempre (e non vi £ ragione logica la 
quale impedisea di accoglierne in questo caso le alTennazioni; di a giro 
nella maggior parte delle volte sui ceturi cerebrali del medium in t in 
telepatica, mi pare die una sillatta concomitanza di risultanze valga 
a dilueidarc grantlemente il problema. K a dilucidarlo ulteriormente, 
occorrerebbe tener conto delle loro alTennazioni complementari, die 
ciob in date circostanze sono obbligato ad enlrare direttamenle a con- 
tatto eol cervello del medium. ci6 che determinerebbe in esse un'altra 
sotia di perturbainemi psichici, dovuti aH'incontro promisctto di due 
anre e di due attivita psichiche antagoniste.

Oude abbia a risaltare magyiormente la ragionevolezza di tali 
alTennazioni, mi dispongo a riportare qualche esempio di I'atto. Soelgo 
a tale scopo un ciclo di espcrienze recenti, quelle indette dalla « So
ciety F. P. R. » col proposito d'ituiagare a foiuio il probleina delle 
cosi dettc « cross-correspondences ». Le relazioni intorno a siffalte 
esperiemje Si eontengono nei due uliimi volttmi dei « Proceedings » 
(vol. XXI-XXII), e sono opera magistrate del I’iddington e di Miss Alice 
Johnson. Le medium che a cii> si prestarono e si prestano, apparten- 
gono alia Societa nu-de.sima, c sono colie e distinte signore. Come e 
noto, per loro mezzo comunicano eniila se alTermanti gli « spiriti * di 
eminenti personaggi, che a loro volta appartennero in vita a detta 
Society, quali il Guyers, il Sidgwick, il Mvers, l’llodgson. Rifcrirb 
anzilutto qualche saggio delle loro insistent! esortazioni allc medium:

.... Un po' di pazienza, ecco quanto da to si richiede. Tu non devi aspcllarti 
per ora st-nonche frammcnii di conversazione, con cni si preparer;* la via ad im
prest- maggiori. Tieni I'erma la matita ; cerca di impedirne gli sbalzi onde non si 
sperperi la forza. Non ti si nega di rivolgerci domande: pt-rd lo stato passivo della 
tna mente e quanto di meglio si richiede. Frena il tno dt-siderio di volcr troppo 
conseguire in una volta, poiche cosi comportandoti ti esponi al rischio d'ingannare 
te stessa risvegliatnio l'attivit;i del tuo subliminale, che si sostituirebbe a noi. Pro- 
enra invece di assopirlo quanto pin puoi, onde gli impulsi esterni che da noi pro- 
vengono ed esercitano un'inlluenza telergetica su te.... No, non leggerc mentre la 
matita scrive; cid potra farsi pin tardi; per ora siedi tranquilla e raccolta. fly ers  
a Mrs. Holland, Vol. XXI, png. 1%197).
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Cio che desidero e che til non intralci i nostri tentativi con lo sforzarti a ca- 
pire ogni parola che scrivi e mentre la scrivi. N’on 6 per te che scriviamo. Leggi 
pure il dettato a seduta finita, ma ora bada a scrivere. E procura di scacciare 
quella perpetua preoccupazione che hai d'ingannare te stessa. Qualora ti si isti- 
gasse a commettere tollie, avresti ragione di smettere; ma noi non domandiamo- 
che pochi minuti al giorno di paziente attivita. Quel voter sempre scorgere indizi 
che la tua mano t’inganna, 6 in te una forma di vanita. Poni te stessa tuori qui- 
stione: la tua personality npn entra come equazione nel problema. (Ivi, pag. 207. 
— Guyers a Mrs. Holland).

II nostro e un cOmpito al cui confronto se Michelangelo tentasse dipingere un 
capolavoro per mano di un bimbo scarabocchiante sopra una lavagna, durerebbe 
meno fatica. II peso dell'Infinito grava su di noi allorche tentiarao stabilire rap- 
porti coi viventi, ed. ogni prova d’identita che noi vogliamo e speriamo trasmettere 
si dissolve in nulla al cimento della trasmissione. E allora realizziamo il fatto che 
solamente qualche sentenza arriva a voi sopra venti che ne trasmettiamo. (Myers 
a Mrs. Holland. — Ivi, pag. 249).

Procura di raccoglierti; tu ci metti a dura prova... Io sento che se potessi esi-
raermi dal continuo slorzo cui sono obbligato per indurre la tua mano a scrivere,
sarei capace di trasmettere cose che vi convincerebbero. Ma, oh le difficolta enormr
da superarel — Porta la mano sinistra all'occipite e sta qnicta.... Se fosse possibile
che 1'anima morisse di nuovo per rivivere la vita terrena, io morirei per 1'ardente
brama di venire ad annunciarvi che tutto quanto immaginavo non £ nulla al pa-
ragone della realty, che l'immortalita lungi dall'essere un bel sogno, t  la vcra e
la sola realty, a il filo d’oro che concatena tutte le illusioni di tutte le vite.... Oh.

#
se potessi giungere a voi.... se potessi almeno dirvi.... Io anelo di averne la torza, 
ma non ne ricavo che uno spasimo infinito, una pcna infmita.... Di quanto dico, ti 
arriva nulla? O invece io mi lamento nella solitudine come fa il vento, di cui niuno 
si cura poiche niuno comprende i suoni inarticolati?... (Myers a Mrs. Holland. Vo
lume XXI, pag. 233).

Quanta spontaneity passionale in quest’ultimo brano! E pur forza 
riconoscere che quando si leggono episodi simili confortati da buone 
prove d’identilicazione fornite prima e dopo dalla personality mede- 
sima, riesce assai arduo il riltutarsi ad accordarle credenza per cib 
che at'ferma di s£.

Dopo le citazioni su esposte, le quali si rit'eriscono in modo ge- 
nerico alle difficulty che incontrerebbcro le personality spirituali nei 
loro tentativi di comunicare coi viventi, vengo al teina che piu pre- 
cisamente ci riguarda, qucllo delle difficolty spccialissime cui le me- 
de-ime soggiacerebbero nel trasmettere nomi e parole speciali.

Per quanto dipende dal medium, sembrerebbe che le cause deter-



minanti il fatto risicdar.o in cib, che quando i nomi propri o comuni 
risultano al medium assolutamente nuovi, non possono risvegliare in 
lui associazioni di sorta, per cui non vengono ricettati che a prezzo 
d’immense difficoltii, ammenochb non corrispondano a qualche imma 
gine rappresentativa col mezzo della quale trasmetterli in forma figu- 
rata. — Al contrario, ogni qual volta i nomi siessi risultino noti al 
medium, diverrebbero con cib suscettibili di ridestare in lui associa
zioni personali, e conseguentemente di risvegliarne l’attirit& subco- 
sciente che imprenderebbe a contesservi attorno romanzi piii o meno 
fantastici, rendendo frustanea ogni ulteriore comunicazione trascen- 
denlale.

Per cib che dipende dalle entitci comunicanti, le cause determinanti 
il fatto risiederebbero in cib che dovendo essi trasmettere il loro

4

pensiero pel tramite del cervello altrui, e dovendo spesso entrare a 
contatto con 1 'aura  psichica del medium e in antagonismo con la di 
lui attivitli cerebrale, ne rimarrebbero come temporaneamente attos- 
sicate, subendo una minorazione della loro propria attivitk psichica, 
con conseguente perturbamento delle facolt& mnesiche, come avviene 
durante gli stati profondi dell'ipnosi; il quale perturbamento andrebbe 
gradatamente aumentando in ragione della loro permanenza in tali 
condizioni. Da cib il fatto rilevato dal prof. Hyslop ch’esse si dimo- 
strano perfettamente lucide all’inizio del loro manifestarsi, per indi 
piCi o meno rapidamente passare alio stato di confusionismo psichico, 
fino a doversi ritirare per l’impossibilita di connettere ulteriormente 
le idee; da cib la necessity dei cost detti « spiriti-guida », ossia di en
tity spirituali le quali in virtu di speciali disposizioni e di una lunga 
consuetudine, sarebbero in grado di resistere piu a lungo alia prova, 
e si sostitui.rebbero alle altre entitk spirituali ogni qual volta queste 
non riescano a trasmettere il loro pensiero.

Ora, a proposito degli « spiriti-guida » considerati nei loro rapporti 
coi medium, il prof. Morselli argomenta come segue:

Ognuno di essi — lo si sa — non h in rapporti con la totality del mondo spi- 
rituale, come sarebbe consono alia dottrina se questa avesse in se logica coerenza, 
raa comunica soltanto con determinate entita occulte, una sola per lo piu, due, tre 
o quattro qualche rara volta; tutte le altre < Intelligenze invisibili » vengono or-



dinariamente a comutiicare o chiamate dagli spiriti-guida, o sostituendosi a questi. 
(Vol. I, png, 110).

A sifTatte considerazioni del mio contradditore non fa d’uopo 
rispondere, poichi le spiegazioni che precedono bastano a indicare 
da qual parte si trovi e da quale altra non si trovi la « logica coerenza ».

N£ fa d’uopo indicarlo in quest’altro brano in cui il prof. Morselli 
pretenderebbe impartire una lezioneina di psicopatologia elementare 
a un Roberto Hyslop:

Gli spiritisti — egli scrive — rincalzano che la personificazione pu6 restare 
imperfetta per lo shock che i disincarnati riseotono dal passare da un • piano > al- 
l'altro: I'Hyslop, sulle informazioni di < Giorgio Pelham >, avanza la scusante che 
essi soffrono di « amnesia >. Ma si vede come I'esimio psichicista sia un professore 
d’eticn, ma non un psicopntologo. L’obblio del proprio noitte, della propria etA, 
dello stato di famiglia, s'incontra solo nci piu profondi oscuramenti di coscienza ; 
gli alienist! sanno per prova che neanche i bimbi, gli idioti e i dementi scordano 
qtieste loro caratteristiche fondninentali d'individualitA. (Vol. II, pag. 179).

Yerissimo, ma si domanda quali rapporti esistano tra i bimbi, 
gli idioti e i dementi di questo basso mondo, e lo stato temporaneo 
di obuubilasioue spirituale, determinato da cause iuereuti a l l ’esi- 
stensa spirituale, di cui parla esclusivamente I’Hyslop!?

Con le considerazioni sopra riferite verrebbero pertanto a spie- 
garsi, o almeno a chiarirsi, le grandi difticoltd cui dovrebbero soggia- 
cere le personality spirituali onde trasmettere nomi propri e comuni 
o parole sconosciute al medium. A proposito di che, la personality 
medianica s£ affermante il Guyers cosi risponde alia medium Mrs. 
Holland:

I nomP Mh sono questi appunto, con le altre prove congeneri, che noi dob- 
biamo astenerci dal trasmettere; in caso diverso il tuo cervello, che tu non vuoi o 
non puoi ridurre a uno stato adeguato di passivita, contesserebbe la propria ra- 
gnatela d'idee intorno a quanto noi ci sforziamo di comttnicare. Pertanto, onde non. 
intralciare il cammino del vero, noi dobbiamo studiare ogni modo per renderci 
ambigui ed oscuri in proposito. (Proceedings, vol. XXI, pag. 247).

A sifTatte dichiarazioni di una personality medianica, io so benis- 
simo che cosapotrebbe obbiettareil prof. Morselli, checiofe appariscono 
una delle solite « scappatoie » cui ricorrono le personality sub-ipno- 
tiche ogni qual volta non sappiano rispondere ai quesiti loro sottoposti;
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ma l’obbiezione non regge nel caso nostro, in cui le personality me- 
dianiche dbnno prova di riuscire perfettamente a trasmettere i nomi 
richiesti ogni qual volta imprendano effettivamente a trasmetterli in 
forma cost ambigua ed oscura da impedire che la medium ne indovini 
il significato. E per raggiungere lo scopo esse vanno escogitando 
sempre nuovi artifici; ora trasmettendo le sole iniziali, ora intreccian- 
dole in monogrammi, ora dettando numeri anzichb lettere, ora alii- 
neando lettere corrispondenti a quelle che nell’alfabeto precedono o 
seguono le lettere con cui format e un dato nome, e cosl via di se- 
guito. Tra questi artifici ve ne ha taluno che per la spontaneity con 
cui viene incidentalmente riferito dalle personality medesime, appare 
assai istruttivo. Ecco un esempio di quanto aflermo:

In una scduta sperimentale di « cross-correspondences » trattavasi 
di trasmettere contemporaneamente a diverse medium una data frase 
contenente le parole: monte, campo, cielo. — La personality medianica 
sfe affermante il Myers, scrivendo per ntano di Mrs. Piper, informb di 
avere tentato la prova con una delle medium lontane :

Io telepatizzai a Mrs. Verrall le parole: monte, campo, cielo. Ditemi se 1'ba 
trascritte? — (Mrs. Sidgwick): Essa ricevette la parola « cielo », ma non ancora 
le altre due. — (Myers): Trasinettert) nuovamente la parola • monte ». — (Mrs 
Sidgwick): Terremo nota di quanto dici. — (Myers): Avverto pert) che se venisse 
dettato « colie • anzichfe « monte •, ci6 significhera praticamente lo stesso; poicbe 
dovete sapere che quando non pervengo a farle comprendere una data parola, 
tento di trasmetterne un'altra di significato atfine.

(Venne poi trasmessa la giusta parola « monte ») — (Proceedings, 
Vol. XXII, pag. 235).

Se si riflette che in precedent! sedute era occorso effettivamente 
di ottenere parole affini ma non identiche a quelle prestabilite per le 
esperienze, e cib senza conoscerne o sospettarne le cause, tali spiega- 
zioni spontaneamente fornite da una personality medianica acquistano 
un valore suggestivo non certo trascurabile.

Le relazioni del Piddington e della Johnson sono piene d’inci- 
denti di tal natura, che con dispiacere debbo astenermi dal riportare 
onde non vedermi trascinato lontano dal tema; tanto piu che quanto 
venni esponendo basta a far risaltare la ragionevolezza delle spiega-
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zioni fornite dalle personality medianiche ottde giustificare le speciali 
manchevolezze che si riscontrano nei loro tentativi di comunicare coi 
viventi.

E la morale che dall’esposta disamina scaturisce evidente e questa, 
che certe pretese incongruenze e certe supposte contraddizioni irri- 
ducibili dell’ipotesi spiritica dipendono unicamente dalla nostra igno- 
ranza in argomento combinata alia precipitevolezza con cui uomini di 
scienza del valore del prof. Morselli, sentenziano e concludono aprio- 
risticamente sopra argomenti d’indagine appena iniziati-

*
♦  *

Giunto al termine delle mie note critiche, volgo indietto lo sguardo 
e misuro il cammino percorso onde accertarmi se le formidabili arti- 
glierie con le quali il prof. Morselli ha tuonato contro i propugnatori 
dell’ipotesi spiritica, abbiano apportato la minacciata devastazione nei 
loro accampamenti, che sono quelli da ine esplorati. Ma nulla scorgo 
di mutato, tutto t  tranquillo all'intorno, ed ovunque si scoprono indizi 
preludianti all’avanzata su tutta la linea. Evidentemente quella lunga 
fila di bocche da fuoco tuonb festosamente a salve, quasichb volesse 
annunciare ai popoli 1’avvento di una grande Idea capace di fondere 
tutte le confessioni in una sola, e di ridar pace alle coscienze col tra- 
sformare in certezza scientilica la fede nell'oltretomba.

E mi lusingo che il prof. Morselli vort-y usarmi la giustizia di ri- 
conoscere ch’io non mi mi sono arretrato di fronte a nessuna delle 
sue piit formidabili obbiezioni; cib che del resto 6 dovere di chiunque 
abbia per divisa la ricerca della Verity per la Verity.

Qualora poi tra le obbiezioni da me trascurate perchb eccessiva- 
mente innocue, ve ne fosse qualcuna che tale non sembrasse al prof. 
Morselli, voglia egli additarmela benevolmente, ed io la confutetb; e 
se tra quelle qui contemplate taluna se ne rinvenisse che a lui sem
brasse insufiicientemente svolta, voglia egli avvertirmene, cd io rin- 
calzerb, poichb mi sento assolutamente sicuro del fatto mio.

E la facility con cui vennero chiarite o risolte contraddizioni teo- 
riche apparentemente formidabili, pone in evidenza quanto sia impru- 
dente londarsi sopra perplessita di tal natura (immancabili in qualunque



ramo di ricerche) per avventare anatemi aprioHstici contro le risul- 
tanze di fatto; senza rillettere che i fatti non sono opinioni, e che non 
possono sopprimersi in conseguenza di diificolta teoriche che ne ren- 
dano in qualche punto oscura I’interpretazione, difficoltft. che l’espe- 
rienza insegna come siano destinate a risolversi col procedere delle 
indagini.

In altri termini, la circostanza in s£ dell’esistenza di quesiti teoriei 
insorgenti contro un’ipotesi fondata su i fa tt i ,  non point mai servire 
di fulcro onde contestarne la validity, ma solamente onde giustificare 
in proposito una sospensione d i giudizio. Ed d in tal senso che s i 
avrebbe da pronunciare chiunque ritenga non doversi ancora sancire 
l’ipotesi spiritica; ed 6 cosl che si comportarono al riguardo molti 
eminenti uomini di scienza, da William Crookes al Sidgwick, dal Max
well al Bottazzi; ma cosl non fece il prof. Morselli.

'  E r n e s t o  B o z z a n o .
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D O T T . IP P O L IT ©  B A R A D D 6.

Lo scorso mese di maggio £ morto a Parigi il dott. Ippolito Baraduc, socio- 
onorario della Society di Studi Psichici, notissimo nel nostro catnpo per le sue ri
cerche e tcorie occullistico-sperimentali riassunte nell'opera: L’Anima umana e 
i sitoi movimenti, le site luci e I’iconografia detl'invisibile (luidico. Fe'rvente 
propugnatore dell’immortalita cosi egli definiva l'anima umana:

• L'anima non 6 solo movimento ma anche luce, invisibile, in condizioni ordi- 
narie all’occhio umano, ma che ha tuttavia un'azione foto-chimica abbastanza forte 
per permettere 1'obbiettivazione delle sue manifestnzioni sulla lastra sensibile. •

Il Baraduc era molto conosciuto ed apprezzato come medico per i suoi specialu 
larori nel campo della ginecologia, delle malattie dello stomaco e dei nervi.



-  338 -

n u c v i  ea L C H i m e d i h n i c i

I calchi che descriverd brevemente si ebbero con la medium 
Eusapia Palladino, incasamia, in Genova nel Novembre-Dicembre 1906 
e nel Gennaio 1907.

Per un seguito di sventure che colpirono la mia famiglia, e tra 
queste quella gravissima della perdita di mio Padre, non resi molto 
noti questi calchi, e non ne scrissj su Luce e Ombra, dove gi& mio 
Padre aveva scritto intorno a vari calchi, pure ottenuti con la Palla- 
dino, nei numeri di Oitobre del 1905 e in quelli del Febbraio, del 
Maggio e del Dicembre 1006. Non sari qiiindi male rivedere i quattro 
calchi e renderli noti.

Mi limiterb ad esporre brevemente come i calchi si ebbero e a 
descriverli.

Nella seduta del 6 Novembre 1906 erano presenti dodici persone’ 
parte in catena intorno e parte in catena vicino al tavolo. Eravamo 
a seduta inoltrata, a luce bianca, prodotta da una lampada elettrica 
a cinque candele. La tenda si gonfib all’improvviso, e mantenendo 
1’arco, si avanzb verso i presenti che poterono vedere benissimo l’in- 
terno del gabinetto medianico, con la sedia e il blocco di creta ri- 
schiarato anche da una lampada di color viola di cinque candele. La 
sedia incomincid a muoversi, poi, come per una subita risoluzione si 
avanzb adagio, adagio verso di noi, uscendo completamente dal ga
binetto medianico. Osservammo allora che la creta era sempre liscia 
e pulita.

Mentre si osservava la creta, sempre mantenendo il controllo, 
vedcmmo la mano sinistra della Palladino svincolarsi da quella del 
controllore e fare con solenne lentczza l’atto di proiettare il fluido 
sulla creta, lontana dal medium circa 80 centimetri. La tenda sempre
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Fig. I.







gonfiata ad arco non si mosse; Eusapia rimise la mano in quella del 
controllore.

Mi avvicinai alia scdia che continuava a venire avanti, piano, piano. 
Mi chinai e feci per prendere il blocco di creta, quando la sedia al- 
zandosi dalla parte posteriore, si inclinb verso di me, facendomi 
scivolare il blocco nelle mani.

Tutti allora potemmo vedere die esisteva un piccolo calco. Si 
colb il gesso e vedenimo subito di che si trattava. Sul fondo non le- 
vigato apparivano le dita di una mano di donna, in atto di stringere.

Questo calco & artisticamente ben modellato e d’una freschezza 
insuperabile ( Vedi fig . 1).

Anatomicamente osserviamo:
1. La punta del pollice che k sotto l’mdice.
2. La falangina e la falangetta ungueale del dito medio.
3. La falangetta ungueale dell’anulare.
4. Una parte dell’unghia del mignolo.

Il tutto 6 avvolto da un tessuto finissimo, che per essere diverso 
dai tessuti fatti per opera umana, ho chiamato medianico.

Nella seduta del 15 Dicembre 1906 si era collocato sovra una sedia 
nel gabinetto medianico un piccolo blocco di creta non levigato, sopra 
un cartoncino. Al finire della seduta, il medium in ipnosi ci fa sapere 
che su la creta vi e un’impronta. Domandiamo se dobbiamo terminare 
la seduta; due forti colpi sul tavolo ci rispondono di no; e poco 
dopo quattro ci ordinano di parlare. Immediatamente sento la mano 
sinistra toccata e sfiorata da una mano medianica molto fredda (caso 
notevole, perchfe le mani che si materializzano in seduta hanno la 
temperatura normale). I vicini accusano lo stesso fenomeno e la me- 
desima percezione.

Le tendesi agitano ripetutamente; sento il piccolo blocco di creta 
che mi viene portato sovra le mani.

Sette colpi indicano che la seduta 6 terminala.
Fatta la luce, dopo la colatura del gesso, osserviamo il calco. Esso 

venne eseguito con il dorso di una mano sinistra, avvolta da un finis
simo tessuto.

Nell’anulare e piu spiccatamente nel medio si scorge come se ci 
fossero degli anelli; 1'anello che cinge il medio sembra ornato da una
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pietra (Vedi fig . 2). Tali particolarit& sono importantissime, perchfe 
visitammo le mani sinistre di tutti i presenti e nessuna aveva anelli.

Nella seduta del 14 Gennaio 1907, presenti dodici spettatori, si 
prepard un blocco di creta di eentimetri 40 X 50, pesante Kg. 18, con 
la speranza di ottenere una grande impronta. Ma al termine della se
duta si trovarono sulla creta semplicemente tre piccole depressioni. 
Si fece la colatura del gesso e se ne ritrasse un piccolo bassorilievo 
di tre punte digitali di una mano destra senza velo medianico. La 
punta del dito medio non ha traccia di linee papillari, quella del mi- 
gnolo le ha solo in parte, mentre invece sul polpastrello dell’anulare 
le linee papillari sono visibilissime (Vedi fig . 3).

E veniamo al quarto calco.
Nella seduta del 26 Gennaio 1907 si ebbe un calco medianico con 

l’impronta di John-King. Eravamo a seduta inoltrata; Eusapia in ipnosi, 
articolando a stento le parole dice: — II fluido etereo del medium 
questa sera b troppo debole. — Pensai che il calco non poteva otte- 
nersi, quando il capo d’Eusapia si reclinb sulla spalla del controllore 
a destra. Il medium disse allora: — L’avrete — e subito dopo: — 
Non senti che il suo piede vien leggero ?

Tenevo il controllo a sinistra; e sentivo infatti leggerissimo il 
piede d’Eusapia, che prima premeva il mio abbastanza forte-

Passarono pochi minuti quando sentii la grossa mano di John 
sulla fronte e i sette colpi che indicavano seduta terminata.

Tolto il blocco di creta, si vede un'impronta di una faccia; l’im
pronta non b troppo profonda. Si cola il gesso. Il bassorilievo ottenuta 
rappresenta veramente il viso di John. (Vedi fig . 4).

Non b ben rilevato come quelli ottenuti in casa del Cav. Ercole 
Chiaja, ma i tratti del frontale, dello zigomatico e del mentoniero non 
lasciano dubbio di sorta. Il gesso ricavato b coperto da un tessuto 
medianico con la tessitura dei lili piit grossa delle tessiture che for- 
mavano i veli medianici degli altri calchi.

Verilicando il calco avuto con le lotografie dei calchi della colle- 
zione del cav. Chiaja si conclude, spccialmente dall'esame dello zigo
matico molto caratteristico, che il calco ottenuto il 26 Gennaio 1907 
rappresenta John King.
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AMALIA DOMINGO SO LB R

Troppo tardi per parlarne nel passato numero ci giunse la notizia della mortc 
di Donna Amalia Domingo Soler, redattrice degli important! periodici La Vos tie 
la  Verdad e L uz y  Uttiotz.

L'Amalia Domingo Soler fu per lunghi anni l'anima del movimento spiritico 
spagnuolo, e la sua morte ha avuto nel campo del giornalismo spagnuolo ed estero 
un'eco intensa ed unanime di rirapianti e di manifestazioni d’affetto e d'ammira- 
zione. Era nata a Siviglia nel 1836. Nel 1879 essa passO a Barcellona dove con al- 
cuni amici fra i quali I’editore Juan Torrents fondO un periodico famoso: La Luce 
d e ll' Avvenire. Attorno alia Soler si raccolse per un ventennio tutta una pleiadc 
di scrittori razionalisti che fecero del giornale la rocca forte del libero pensiero. 
In questi ultimi anni oramai vecchia d'eta raa giovanissima di spirito prosegui il 
suo nobilissimo apostolato in favore di uno spiritualismo libero da dogmi.

Porgiamo ai nostri colleghi e ai confratelli spagnuoli le condoglianze vive e 
sincere nostre e degli spiritisti italiani.
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IL CORPO ETERE©
(Cenxo stokico)

Noi lo diciamo corpo etereo, aliri lo chiama corpo sottile, corpo 
fluidico, corpo astrale, corpo siderale; Allan Kardec lo nomina peri- 
spirito. Del corpo etereo troviamo notizie in ogni epoca e in ogni 
popolo.

Dagli Egiziani de’ tempi piii antichi ci 1'u tramandato chiaro e 
completo il dottrinale del corpo etereo: n£ dee recar meraviglia. Poi 
che si riusci a decifrare’il metodo di scrittura e l’organismo della 
lingua egiziana, sopra ogni pietra di quella singolare regionc, si lesse 
impresso a caratteri indelebili, tin brano di storia dei costumi, leggi, 
credenze, avvenimenti sociali di quel popolo. Per formarsi un’idea 
della ricchezza in iscrizioni di quel paese, basti il sapere che sopra una 
sola piramide se ne leggono 4000 linee.

Gli Egiziani aveano fede, che le anime appena separate dal corpo 
terrestre, dovevano subire un giudizio. II giudice supremo era Osiris 
Dio del mondo inferiore. Nel ricordare i loro cari delunti pe’ quali 
avevano amore e venerazione speciale, non li associavano mai all’idea 
della distruzione e della morte, ma sempre alia gloriosa speranza 
della vita Osiridiana. Ncgl’innumerevoli testi lunerari la vita osiri- 
diana e chiamata la vita vent, la vita in verilit, secondo la traduzione 
letterale, vita pura e completa, servita da organi affini a quelli del 
nostro corpo terrestre. Il defunto che meritava di chiamarsi Ma Tub, 
che significa leiteralmente:yV/s///s liicltts, ciofe proclamato ginslo, 
ginstificato, possedeva la facoltii di modilicare a suo talento il corpo 
etereo, e rivcstirsi di forme nuove.
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Se gli studii di divcrsi autori («) vengano soltanto stiorati, pub- 
sembrare, cosl a prima vista, che per gli Egiziani l’essere umano, 
fosse singolarmente complicato. Ove perb si considerino attentamente 
e si pongano a confronto i testi nei quali trattasi della persona umana 
si yedranno i numerosi elementi onde sembra composta, mano mano 
ridursi a tre soli nettamente distinti e determinati, c ioe:

1. ° II Corpo;
2. ° II Khou (il hintinoso) ciob lo spirito;
3. ° II Ka (il doppio), ciob il passaggio graduato, il legam e, il 

nesso, il connettivo fra lo spirito  e il corpo. Il Ka degli Egiziani £ il 
nostro corpo etereo, ed 6 detto  da loro anche B.V(-(amnia), oppure 
S kit (ombra).

Il Ka (il doppio) era per gli Egiziani, come d’altronde fu per ogni 
epoca e popolo, una materia sottilissima, rafttnata, la quale separata 
dal corpo terrestre pel fatto della morte, serve, per cosl dire, di 
corpo celeste alia parte elevata della persona umana, al Khou vale a 
dire al luminoso, ciob alio spirito. Il K a umano intermediario fra il 
corpo e lo spirito, etimologicamente £ la sostanza umana ; ma assai, 
assai piu sottile di quella ond’b impastato il corpo umano. Il primo 
lavoro profondo e completo sul Ka £ quello del Birch, tradotto poi in 
Irancese dall’illustre Chabas (Mbmoire sur une patbre egyptienne du 
Louvre. — 1858 pag. 57-68).

Tornerebbe malagevole il delineare a dovere il concetto che gli 
Egiziani avevano del Ka, se essi stessi non ce lo rappresentassero 
spesse volte graticamente nei monumenti. Quando ci capita di verjfi- 
carlo noi vediamo che il K a 6 un personaggio non gib analogo, ma 
bensl identico al personaggio ch’esso accompagna (3). Ivi si scorge 
chiaramente che gli Egiziani ritenevano il Ka come un duplicato, una 
esatta copia deH'uomo cui esso appartiene e lo figuravano con gli 
identici lineamenti, statura, posa, vestiario, sempre in proporzione con

(1) Gli studii Kgiziani hanno meravigliosamente progredito mercfc gli stupe mil lavori del De- 
Rouge, Lepsius, Chabas, Deveria, Pierret, Diinichen, Schiaparelli. Naville, Maspero. Lefcburc, 
Brugsch, Lanzone, Birch, Wiedemann, Champoilion, ecc. ecc.

(2) Nkstor Lhote. L s tt te s  icrites  d'fcgypte  p. 5, 7. — CllAMl’Ol.l.iON M onuments pi. cccxi..
— ROSKM.lNf. M on . pi. xi.l. 2.
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le varie epoche della vita; bambino quando I'individuo era bambino, 
oppure adolescente o giovane, o vecchio quando era adolesccnte, o gio- 
vane o vecchio. Insomnia il K a mai distaccandosi dalla persona cui era 
annesso, con essa cresceva alia maturity e declinava verso la senility.

Non si creda pertanto che gli Egiziani vedessero I’uomo doppio 
nel eorso ordinario della vita. II K a era per loro come una projezione 
della figura urnana nello spazioj projezione vivente e colorata, l'or- 
mata di materia oltremodo tenue che i nostri sensi sono ordinaria- 
mente incapaci di vedere e toccare. Un cospicuo esempio del K a si 
ammira in una delle cainere di quel tempio di cui si scorgono gli 
avanzi a Luxor. Quivi sul granito vedesi delineata la nascita del Re 
Amenhotpou III. La relativa iscrizione dice che dei due bambini al 
tutto simili che si scorgono incisi uno dietro I’altro, il primo fe Ame
nhotpou, il secondo e il suo K a, vale a dire il doppio, o il corpo ete- 
reo di Amenhotpou.

Le particole componenti cotesti doppi erano ritenute sitTattamente 
minute e sottili nella loro tessitura da rendersi impercettibili al co- 
mune delle genii. Soltanto certe classi di sacerdoti o veggenti, erano 
o per dono naturale, o per speciale tirocinio ed esercizio resi idonei 
a percepire i doppi, spccialmenie degli Dei (i nostri spirili) ed otte- 
nere da loro la cognizione di eventi passati e luturi. Chi non vede 
che qui si tratta di sensibili ipnotici, o di m edium  quali noi li cono* 
sciamo, e di comunicazioni medianiche analoghe e chi sa quanto pitt 
copiose e complete delle nostre?

Negli Egiziani la religiosity toccava il pi(t alto grado. Male potrei 
significare il gran conto in cui tenevano il doppio, cio£ il corpo etereo.

Durante la vita terrestre il doppio veniva idenlilicato colla persona 
dell’individuo; si che nell'uso comune il suo noine era divenuto una 
specie di tema pronominale. Dicevasi, per esempio, * io ricolmo di 
lodi il tuo K a » invece di dire:* io ti ricolino di lodi. • I documenti 
indelebili comprovanti la lede prolonda nell'esistenza e requisiti del 
Ka, risalgono a qualche migliaio d'anni prima che l'Egitto venisse 
sconvolto e tramutato da terribili cataclismi sociali. Cotesta fede pro- 
I'ondamente scolpita nolle piu recondite latebre del cuore del popolo, 
non si £ punto afiievolita con la scomparsa dcll’antica Civiltii Egiziana.



— 345 —

Sussiste ancora viva e vigorosa nel cuore della razza supersiite, ad 
onta di due cambiamenti di religione avvenuti a distanza di molti 
secoli l’uno daU’altro.

I fatti recatici da antichissimi documenti collimano a capello con 
le ormai innumerevoli esperienze odierne, istituite, constatate ed 
esposte dall’Aksakoff, dal Crookes, dal Zbllern, dal Doltore Visani 
Scozzi, dal Flammarion, dal Colonnello De Rochas, insomma da quella 
numerosa falange di illustri scienziati che tutti conoscono. La eoncor* 
danza prova anche una volta, che i fatti medianici si sono verificati 
in ogni tempo e presso ogni popolo.

Fra gli scrittori Greci che parlano del corpo etereo, risplende 
per primo Omero, il pitt antico e piu celebre teologo del Paganesimo 
<Odyss. XI sub fin.). Mi affretto ad avvertire che per non impinguare 
soverchiamente la mole di questo lavoro mi limito ad accennare i 
testi che vengo citando, c il luogo ove in essi, il lettore pub trovare 
quanto riguarda l’argomento in discorso, sempre che si tratti di au- 
tori assai conosciuti e diffusi. Riporto poi l’intiero testo per gli Autori 
che difficilmente si possono avere, se ne eccettui da qualche cospicua 
biblioteca delle cittk capitali o principali.

Uno studio profondo, minuto del corpo etereo trovasi, come di- 
cemmo, in quel corpo di dottrina acroamatica, metafisica e religiosa 
che presso il popolo d’Israele porta il nome di jQuabalah. La dottrina 
Cabalistica nei principii fondamentali concernenti la personality umana 
e identica alia dottrina Egiziana. Il corpo etereo, nella dottrina della 
Quabalah, b il secondo elemento dell’essere umano: elemento che 
viene espresso con la parola Ruach. Non crediamo superfluo lo av
vertire come nel dottrinale Cabalistico, il primo elemento, ciob la 
prima parte, la parte fondamentale dell’ essere umano viene chia- 
mata Nephesch, ed b il corpo col principio vitalc; il secondo elemenio 
£ come dicemmo, il Ruach e sarebbe cib che noi chiamiamo corpo 
etereo, perispirito ecc. e molti antichi ed anche odierni occultisti di- 
cono auim a , — sede della volonty, costituente propriamente la perso
nality umana sulla terra; il terzo elemento b quello cui si dk nome 
di Neschamah ed b lo Spirilo.

Le tre parti fondamentali dell’uomo, cosl si esprime il dottrinale



-  346 -

che abbiam per le mani, non sono completamente distinte e separate:1 
per contrario bisogna rappresentarsele come trapassanti, sfumanti l’una 
nell’altra, poco a poco, gradatamente, fluidamente, come i colori dello 
spettro; i quali benche successivi, non possono distinguersi completa
mente, perche quasi lusi 1’uno nell’altro. Partendo dal corpo, cioe a 
dire dalla parte piu bassa, dal Nephesch. salendo attraverso il corpo 
etereo ciofc il Ruach, lino al piu alto grado, alio Spirito, al Xeschamah 
si trovano tutte le gradazioni. Alio stesso modo si passa dall’ombra 
alia luce per mezzo della penombra, e viceversa si percorrono tutte 
le sfumature della radiazione e si passa dalla luce all'oscurity per 
mezzo del crepuscolo.

In modo analogo adunque si concepisce la gradazione discendente 
dalle parti piu elevate dello spirito fino alle parti lisiche delle piu 
maleriali.

Il Ruach, vale a dire il corpo etereo, 6 dunque il nesso, il legame 
che stringe il generale, o spirituale, al concrelo o materiale: nesso o 
legame che nell’uomo unisce il mondo interno, intelligibile col mondo 
esterno o sensibile ed b percib il sustrato e la sede della personality 
umana. Tale elemento mediatore fra lo spirito e il corpo, li unisce 
perchfc partecipa delle loro due nature. E quello che noi chiamiamo 
corpo etereo, i fisiologi Vita, i filosofi Spirito vitate, gli occultisli 
ultima.

Confrontando i principii Cabalistici qui sopra accennati di volo, 
con quel poco che esponemmo intorno al doppio, al K a degli Egiziani, 
ne risulta evidente non l’analogia, ma l’assoluta identity delle due 
dottrine. Assai, assai piu cose avrei da aggiungere se non mi tratte- 
nesse 1‘obbligo della brevity.

Nell'Antichity, molti Autori hanno fatto parola del corpo etereo. 
Indicheremo soltanto Joseph (A ntiq . lib. I e 4), — P hilo (De Gigant.J 
E fra’ Romani P ersio (Satyr. 11, V. 3), — S eneca (Epist. 12;, — O vidio 

(Metamorph. 1. 23, v. 421), — O razio (lib. I Satyr. 8).
Di somma importanza b lo studio del corpo etereo presso gli 

A utich i Santi Padri della Chiesa Cattolica.
S. Paolo nella 1“ Epistola ai Corinti (Capo XV, 40 e sq.) promulga 

che vi sono dei corpi ce/esti e dei corpi terrestri, e conforme a questa
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differenza di corpi, sara la Resuri ezione. II corpo terrestre e seininato 
in corruzione e risusciterU in incorruttibilita, b  seminalo in c o k p o  a n i - 

m a l e  e risusciteri in c o k p o  s i m k i t u a l e . E prosegue dicendo: Ecco io 
v i  dico tin m is t e r i o . Not tu tti non gin morremo, ina ben tu tti  saremu 
m u t a t i , conciosiachi convenga c/ie questa corruttibilitd rivesta incor- 
ruttibiliUi e che quest o m o d  tile rivesta immortalitd. II grande Apo- 
stolo non poteva spiegarsi piii chiaxo conoscendo che, tranne qual- 
che iniziato, nessun altro lo avrebbe capito. Ecco perchb disse di 
confidare ai suoi uditori un m i s t e r i o . Anche oggi leggendo i pifi ce- 
lebri commenti a questo passo della lettera ai Corinti si rimane mera- 
vigliati del grado che pub in certi casi raggiungere 1’aberi‘azione della 
mente umana. Inutile mettere avanti arzigogoli: il dottiinale media- 
nico spiega e fa capire a dovere questa ed altre cose di pari astrusita, 
le quali per gl'ignari di tali dottrinc diventano indecifrabili rompicapo.

Nel libro di Giob (Cap. XIV, 14) b espresso il profondo convinci- 
mento della mntasione. Questo libro scritto circa il VII secolo avanti 
l'Era Cristiana t  una splendida manifestazione della grande scuola di 
Filosofia Parabolista che iese celeberrima la tt ibu Idumea di Theman.

Per alcune delle cose che seguono dichiaro, a scanso di equivoci, 
d’aver preso di guida un Autore di gran peso, sul quale non pub 
gravure sospetto di sorta. Iniendo del Benedettino Dom. Agostino 
Calmet, Abate di Senoni, autore di molte opere teologiche ed eccle- 
siastiche, anche al di d'oggi reputalissime presso i cultori di coteste 
discipline. Dotto e prudente, sa sfuggire con mirabile accorgimento 
ai fulmini della Chiesa. Si mostra devoto e ossequente a tutti i det- 
tati di lei, ma perb sempre s’attiene strettamenle alia verity come si 
conviene a dotto scienziato e a profondo filosofo- Am icus Plato sed 
magis arnica veritas. L’adagio b trito, ma onoriftco. L’opera del Calmet 
in cui trovansi chiaramente espresse le sue idee in proposito del 
nostro argomento b quella che porta il titolo: Dissertations sur les 
Apparitions des Esprits. (Nouveile Edition. A. Einsilden 1749.)

Origene, a detto del Calmet, aveva senza dubbio tratto dagli an
tichi cib ch’egli insegna: che cioe le anime, di loro natura spirituali, 
all’uscire dei loro corpi terrestri l'ivestono un altro corpo sottile, di 
una forma al tutto simile al corpo grossolano che esse avevano allora
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altora lasciato. II quale corpo sottile b, rapporto a loro come una 
specie di fodero o di astuccio, ed £ appunto con questo corpo sottile 
che esse appariscono qualche volta intorno alia loro tomba (Origen. 
De Resurrect, fragm . lib. I pag\ 35nov. Ed. et Contra Celsum  lib. V’lI 
pag. 679). Origene fonda la sua opinione sull’Evangelio di S. Luca 
(XVI, 22, 23) ove 6 detto di Lazzaro e del catiivo ricco, i quali dove- 
vano, di necessity essere dotati ambedue di corpi, perciocchb si par- 
lano, si vedono, e il cattivo ricco domanda una goccia d’acqua per 
rinfrescarsi la lingua.

E parimente Origene (Contra Ce/sum  pag. 97) riconosce che Pla- 
tone nel suo dialogo dell’anima afferma che le immagini e le ombre 
dei morti appariscono talvolta vicino alle loro tombe. Origene ne ar- 
guisce che queste ombre devono avere una causa efficiente, la quale, 
secondo lui, non pub essere altra che I’anima dei defunti, rivestita di 
un corpo sottile sim ile alia luce, sul quale l’anima e portata e cosl 
apparisce ai viventi (Calmet op. cit. T. I pag. 291).

Fra i molti accenni dati dall’A. qua e Id nell’opera suenunciata, 
al T. I pag. 27 dice che gli Antichi credevano, le anime separate dai 
corpi grossolani e terrestri conservare dopo la morte un corpo piu 
sottile e pib sciolto, avente la forma di quello che esse avevano la
sciato; che cotesti corpi erano luminosi e simili agli astri, conserva- 
vano inclinazione per le cose predilette durante la vita terrestre e 
spesso rendevansi visibili vicino ai loro sepolcri.

A pag. 329 e specialmente a pag. 370 (loc. cit.) esce con questa 
espressione:« Gli Antichi Padri della Chiesa davano agli Angeli dei 
corpi sottili della natura dell’aria. »

II Calmet nel riferire il ragionamento di Origene riportato piii so- 
pra, per salvare come suol dirsi, capra e cavoli, ciob non incorrere 
in fastidi e in pari tempo non distaccarsi dalla verity, dice che egli 
non difende cotesto modo di raziocinare, ma che per la veritd deve 
notare che cib che Origene dice di un corpo sottile avente la forma 
del corpo terrestre onde lo spirito era rivestito da prima della morte, 
e assolutamente concorde col sentimento degli Antichi Padri ricordato 
dallo stcsso D. Calmet all’Art. IV dell'opera sullodata.

Prosiegue dichiarando che « l’opinione della corporeity degli An-
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geli, dei demonii e delie anime dei dclunti, apparisce in molti antichi 
autori e in molli degli Antichi Padri della Chiesa, ma che al di d'oggi 
non £ ammessa dalla Chiesa Cattolica, la quale crede che gli Angeli 
sieno d’una natura intieramente sciolta d'ogni materia. » Quest’ultima 
dichiarazione dell’A. e qualche altra di analogo tenore non v’ha chi 
non vegga essere avanzate per mettersi in pace colla Chiesa. Chi vuol 
leggere apertamente il pcnsiero del dotto Benedettino, concentri l’at- 
tenzione sulle seguenti frasi che egli scrive immediatamente dopo la 
succennata protesta.

« Io riconosco che con quel sistema la materia delle apparizioni si 
« spiegherebbe piu comodamente. E pi£i facile il concepire che una 
« sostanza corporea apparisca c cosi si renda sensibile ai nostri occhi, 
« che non una sostanza puramente spirituale; ma qui non si tratta di 
« ragionare sopra una questione filosofica sulla quale ognuno £ libero 
e di proporre differenti ipotesi e di scegliere quella che spiegherebbe 
« piu plausibilmente le apparizioni, e che risponderebbe nel modo piu 
« soddisfacente alle domande che si potrebbero opporre contro i fatti 
« e contro la maniera proposta. La stessa Chiesa tiene per certo che
* i buoni e i cattivi Angeli e le anime separate dai corpi, appariscono 
« qualche volta per volontk o permissione di Dio. Bisogna tenersi a 
« questo (!) ed in quanto alia maniera di spiegare cotali apparizioni, 
« senza perdere d i vista  il principio dell’immateriality di queste so-

t
« stanze, spiegarle secondo l’analogia della fede Cristiana e Cattolica
* e riconoscere d i buona fede  (!!) che v i sono in qvesta m ateria delle
* profondita che ttoi non possiamo scrutare. (!!!)»

• **

Nell’Agiografia si leggono curiosi aneddoti. Per esempio Santa 
Liduina trovavasi corporalmente in Roma e visitando in ispirito  i 
luoghi santi incespicb, cadde e riportb una stortigliatura ad uno dei 
suoi piedi fluidici. Tale lesione si trasportb e perdurb alcuni giorni 
nel piede corporeo. Un’altra volta, visitando in ispirito i Santuari di 
Roma, nel passare presso uno sterpo, venne ferita da una spina in un 
dito ttuidico, ed il domani soffrl assai nel corrispondente dito corporeo 
tMiRviLLf. Des Esprits, T. IV. Append. V. § 1, 3 — Baudi di Vesme

8



— 330 -

p. 192) — Bisogna pur riconoscere che fatti cotanto strani, descritti 
nella Taumaturgia Cristiana, si accordano perfettamente colle espe- 
rienze sulla Esteriorissazioite della SensibilitA istiruite e pubbficate 
dal Colonnello De Rochas in un’Opera che nel 1899 era gift alia sua 
5a Edizione. La medesima concordanza si ravvisa tra cotesti fatti ed 
altri somiglianti osservati da Paracelso ed altri dotti del Rinascimento.

Nolizie in proposito del corpo etereo trovansi pure in G iu s t in o  

(Justin. Ap.) in T e r t u l l ia n o  (De A nim n  e Apol. C. 23. V'. Comment a- 
tores in Genes. IV et A) in P rldexte (Contra Symmach.)

A detto di S. Ireneo (Iren. C. II c. 34) il corpo etereo conserva la 
tigura dell’uomo, ma b soggetto  a mutazioni di forma, im perciocche 
sia destinato a divenire abitante di a ltri mondi planetari, ove le com- 
pagini umane sono di gran iunga diverse dalle nostre terrestri.

E vodio vescovo di Uzal in Africa (Evod. Usa/in. apud A ugust. 
Epist. CLVIII. — Id. Aug. Epist. CLIX) contemporaneo ed amico di 
S. Agostino era persuasissimo della realta delle apparizioni dei morti 
delle quali egli aveva esperienza. II Santo Vescovo scrivendone in 
proposito al suo amico S. Agostino, propose su tale argomento diverse 
questioni fra le quali la seguente: Se 1’anima, all’uscire del suo corpo 
terrestre, conserva ancora un certo corpo sottile col quale essa appa- 
risce e pel cui mezzo si trasporta da un luogo all’altro. — Gli Angeli 
stessi non hanno essi un certo corpo? Se essi fossero incorporei, egli 
dice, come si potrebbero contare ? E se Samucle apparve a Saul, come 
ci6 potfe etfettuarsi se Samuele non aves.se avuto un corpo? Cosl il 
Santo Vescovo, il quale poi subito aggiunge: Io mi rammento benis- 
simo che Profuturus, Privatus e Servitius, i quali io aveva conosciuti 
nel Monastero, mi sono apparsi dopo la loro morte, mi hanno parlato 
e cib che essi mi hanno detto it accaduto. Ora, b la loro anima che 
m’b apparsa, o forse 6 qualche altro spirito che ha preso la loro fi- 
gura? Il Santo Vescovo discute cosiflfatte questioni e ne trae fuori la 
sentenza che 1’anima, abbandonando il corpo terrestre, non rimane al 
tutto sprovvista di un corpo; avvegnache non vi ha se non Iddio il 
quale sia realmente incorporeo. Ecco le sue parole testuali: animam  
ig itu r oinni corpore carere omnino non posse, illud lit puto, ostendit 
quia Deus solus om ni corpore semper caret (1’anima adunquc non pub
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essere assolutamente priva di un corpo qualunque, giacchfc non vi 
che Dio soltanto il quale sia sempre ed al tutto sciolto da qualsiasi 
corporeity.

San T o m m a so  nella sua Somma  dichiara esplicitameote: che « Due 
cose differentissirae fra loro non possono stare unite se non per via 
d'un mezzo che senza essere l’una n£ l’altra, all’una e aU'altra as- 
somigli sotto qualche aspetto. Quindi l'anima e il corpo essendo so- 
stanze di natura cosi opposta, domandano per la loro unione un ele- 
mento intermedio, che senza essere anima sia alcun che di semplice, 
e senza essere corpo tenga alcun che di materiale. •

Gli Scolastici tenevano il corpo umano come costituito dai quailro  
e/ementi, e da una guintessensu. La quale serviva di legame per u.nire 
ad esso corpo l’anima, e fungeva da veicolo quaudo per morte lo spi- 
rito doveva sloggiare dal corpo terrestre.

Dante Alighieri nel Purgatorio  canta del Corpo etereo. Xon ripor- 
tiamo i versi per economia di spazio e preghiamo il cortese lettore 
a percorrere il Canto XXV dal verso 79 a tutto il 108. Qui compen- 
dieremo soltanto i Comment) di Eugenio Camerini e del Fraticelli. I 
quali illustrando il pensiero Dantesco dichiarano come all’atto della 
morte l’anima porta seco virtualmente e in potenza le facolt& corpo- 
rali e intellettuali. Queste ultime. cio6 memoria, intelletto, volontft, al 
contrario delle corporali sono in atto pih energiche che prima. Ai 
versi 88-90 i Commentatori notano cbe la virtu  iuform ativa  si diffonde 
intorno ad essa anima, e forma un corpo (cosi e quanto) pari nelle 
fatLezze e nella misura a quello che animava sulla terra. — Cosi I'aer... 
(94) quivi circostante si pone ?d atteggia in quella forma di corpo che 
in esso imprime per propria virtu l'anima. — Segue nllo spirto sua  
form a novella, ovvero il nuovo corpo aereo va dietro alio spirito. E 
perchfe di qui, da questo corpo aereo, l'anima ha poi la sua apparenza, 
vale a dire per esso si fa visibile, h chiamulo ombra. — E  qu ind i 
orggna poi.... eiofe per mezzo di esso corpo aereo, organizza poi ogni 
sentimento corporate insino alia vista. — Secondo ecc. il cbe signiiica 
che l ’ombra nostra prende sembianza secondo che i desiderii e gli 
altri alfetti ci toccano.

L’Autpre anonimo della Philosophia vulgaris refutata  (Ed. J690)



_ _

ci fa sapere che I’Okam, il Maironi, Antonio Mirandolano, Garbius. 
Licetus ed altri non pochi d&nno 1’anima deU’uomo come compost a 
di due sostanze: alia im m ateriali quae a Deo creatur, alia m a teria li 
quae ex traduce progignatur, ecc. (una immateriale, un’altra materiale 
die si svolge a guisa di tralcio che lega I’una airaltra).

R enatus V a l l im u s  nel Commento ad librum ter titan Boetii de  
Consolatione Philosophiae (pag. 62 e sq.) ha raccolto una quantity di 
erudizione in rapporto al dogma Platouico della materia eterea che 
accompagna le anime al loro ingresso nei corpi e alia loro uscita.

II P oiret (Cogitat. ration, de Deo, anim a et malo, Edizione di 
Amsterdam 16b5 in Append. N. I pag. 611) insieme ad altri pensatori 
crede che il soggetto primitivo al quale e unita la nostra anima, esca 
con essa dal nostro corpo materiale quando moriamo. La morte con- 
siderata in tal guisa altro non b se non 1’abbandono della corteccia o 
dell’involucro che ricuopre il corpo sottile eui b unito lo spirito.

Il Poiret avverte che la materia di questo corpo sottile, compagno 
permanente indivisibile dello spirito e in veritii cost tenue da non es- 
.sere capace d’ impressionare i nostri sensi grossolani; ma cib non 
pertanto, noi talvolta riusciamo a vederla, specie se Dio ci assiste  
straordinariamente, ed aggiunge le seguenti-parole di gran momento: 
n i  mancauo ragioni naturali, n i  e s p e r im e n t i  d i F a t t o  che ta l cosa 
persuadano.

Lo stesso Poiret ci ricorda 1’opera di Louts d e  l a  F o r g e  (Traitd de 
l'E sprit de I'homme selon les principes cartJsienues)  nella quale si 
propugna I'idea di una certa quintessenza di natura eterea che serve 
da vincolo intermedio per connettere lo spirito incorporeo ed imtnoi • 
tale col corpo terreno e mortale.

Il sommo L eibnitz crede che la materia da sb sola sia incapace di 
costituire una vera units. Per conseguenza ogni animale deve essere 
unito ad una forma la quale 6 un essere semplice, indivisibile vera- 
mente unico (Journal des Savants, 27 Juin 1695 pag. 446). Oltre a cib 
1’illustre A. opina che questa forma non abbandoni mai il suo soggetto, 
.si che, propriamente parlando, non vi b in natura nb morte nb gene- 
razione. Donde ne inferisce:

l.° Che Dio til principio del mondo ha crcato le forme di tutti i 
corpi e per consequente tuttc le tinime di tutti gli animali;



2.° Che percib coteste anime tin da quel tempo sussistono sempre 
unite inseparabilmente al primitivo corpo organizzato in cui Dio le ha 
alloggiate.

Secondo la filosofia Leibniziana non pub esistere nessuna creatura 
razionale sine quopiam corpore organico, nec n llus spiritus crealus 
a materia penitus avulsus. (Non pub esistere nessuna creatura razio
nale che sia priva di qualunque siasi corpo organico. nb veruno spirito 
creato, onninamente staccato dalla materia). E nella Teodicea conferma 
lo stesso concetto dicendo: cum verisim ile non sit, in or dine naturae 
exislere anim us prorsus ab omni corpore separatas (Poiche non e 
verosimile che nell’ordine di natura esistano anime al tutto separate 
da qualunque siasi corpo).

Dopo il Platone della Germania merita specialmente menzione il 
tilosofo e naturalista Ginevrino C a r l o  B o n n e t , il quale al Tomo IV 
Parte I Cap. V scrive fra 1’altro cite: « Se la morte non b se non una 
preparazione e una specie di metamort'osi cite si risolve nel godimento 
di una nuova vita e percib non b il terminc della durata del nostro 
essere; se la nostra anima deve essere unita ad un altro corpo, vi b 
probability che questo corpo esista gia fin da ora, entro quello che 
essa abitaattualmente.... 11 tenue corpo organico ed indistrultibile vera 
sede dell'anima ed alloggiato fin dal priticipio nel corpo grossolano 
e distruttibile, conservera l’animale e la personality dell’animale. »

L'avere nominato a cagion d’onore il Bonnet, mi fa tornare alia 
mente che nella sua Palingenesis parte VII cap. IV’. si legge una let- 
tera di Bernouilli a Leibnitz, intorno al corpo etereo.

E liph a s  L evi nota nel suo Trattato di Magia che la forma del 
nostro corpo sideralc e conformc alio stato abituale dei nostri pen- 
sieri e modifica alia lunga i tratti del corpo materiale.

Ai tempi presenti abbiamo A llan  K ardec il quale nel suo Livre  
des Esprits, 46a Edit. pag. 41, detiniscc c descrive il corpo etereo come 
« una sostanza vaporosa che circonda lo spirito come il perisperma 
eirconda il germe di un frutto (ed ecco il perchb del nome di perispiri- 
to). Questa sostanza b vaporosa pcrnoi uomini, ma bancoraben grosso- 
lana per gli abitanti del mondo spiritico; perb abbastanza vaporosa 
per potere elevarsi neU’atniosfera e trasportarsi ove meglio crede t'».

( i)  11 lellore fara da per se le ossetvaaioni in proposito, le i|uali ixissono essere niolte.



« Sitlatta sostanza b presa dal fluido universale di ciascun globo e 
percib non b la stessa in tutii i mondi. Passando da un mondo all'altro, 
lo spirito cambia d’involucro, e cosl venendo fra noi da un mondo 
superiore, lo spirito si deve rivestire della nostra materia e prendere 
un corpo etereo piit grossolano. Quest’involucro assume qualunque 
forma secondo che vuole e gradisce lo spirito che lo possiede. »

Con tali parole si esprime Allan Kardec, affermando di scriverle 
sotto la dettatura degli spiriti. Comunque vada la cosa, b certo che 
non gli si pub apporre d’aver travalicalo sulle ali dell'entusiasmo i 
confini del ragionevole, perchb a confortare le sue proposizioni, ci 
pervengono analoghe notizie da fonti diversissiine e ineccepibili.

II colonnello A lberto De Kochas in una sua lettera inserila inuna 
opera non sua, le cui idee sono agli nntipodi delte nostre (J. Bois. Le 
Miracle Mod.) ci comunica c h e :« Comprovate da molti fatti vi sono 
diverse esvariate emanazioni che i magnetizzatori confondono sotto il 
nome di fluido magnctico, e che appoggiano le teorie degli Orientali, 
degli Antichi Hlosofi Greci, e dei p r im i  P adri h e l l a  C h i e s a  sopra il corpo 
fluidico che serve d’intermediario fra lo spirito e il corpo fisico ».

L’illustre Dr. P aolo V isaxi Scozzi a pag. 309 della sua opera ma
gistrate « La Medianitd » d ice:« Noi conosciamo la radiazionc fluidica, 
che b la base sostanziale della medianita; sappiamo che questa radiazione 
fluidica pub esteriorizzarsi in modo da format e al di fuori del corpo un 
altro corpo o doppio etereo simile al primo, doppio etereo che il soggetto 
stesso in condizione mcdianica o ipnoticavedc al di fuori di sbechela  
fotografia pih volte b riuscita a fissare; sappiamo pure che da qualche 
soggetto sensibilizzato colPipnotismo b stato veduto questo corpo ete 
reo, distaccarsi dalla persona del morcnle ».

A titolo di curiosita ricordiamo quel capo ameno che senza curarsi 
di saperne altro, in un’opera pubblicata nel 1893 defini il corpo etereo 
come una stravagante e vana invenzione fatta dal demonio d’accordo 
con Allan Kardec per sostituire la fcde rivelata (sic} e la religione 
anche naturale (sic ? !

Nell’ordine dei fenomeni relativi al corpo etereo rientrano quclli 
che in Francia designano col nome di Sortie ett A s tra l; ad esempio
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i fatti di bilocasione debitamente autenticati di S. Alfonso de'Liguori, 
S. Antonio di Padova, S. Francesco Saverio, ecc.

Dal fin qui detto risulta che il corpo etereo e il tratto d’unione, 
il nesso, il passaggio, il conneitivo, il vincolo intermedio che lega lo 
Spirito incorporeo, semplice e percib indistnittibile. al corpo terreno, 
composto e  quindi mortale. ^

Le relazioni intercorrenti-fra il corpo etereo e 1’O d del Reichenbach 
descritto nella sua opera « Der Sensitive Mensch », saranno tema di 
altro studio. '■ • •

La forhia del corjio etereo neU’uotno si modella sul tipo umano e 
si determina individUalmeate conforme all’indole, all'uso ed esercizio 
retto oppure disordinato dei sentimen'ti intellettivi e morali, alio stato 
abituale de’ pensieri, desiderii, istinti razionali, affetti, avversioni,l
amore, odio, ecc. Le modificazioni impresse al corpo etereo dai vari 
movimenti dello spirito, si trasfondono, per solito lemamente, nel 
corpo materiale. Ed ecco l'origine di quelle tali impronte caratteri- 
stiche, specifiche, indefinibili che si rivelano in quel non so che del- 
l’occhio, dello sguardo, del sorriso, dei lineament?, dei tratti della fi- 
sonomia. Tutti percepiscono siffatte impronte particolari ma nessuno 
sa, nb pub mai significare altrimenti che con un lermine generale lo

ll consenso universale d’ogni tempo conferisce alia nozione del 
corpo etereo non un grado di certezza, ma un altissimo grado di pro
bability. La certezza non si rnggiunge se non passando per la via 
sperimentale. I dati gia raccolti in altri tempi, come accenna il Poiret 
e qualcun altro, si vengono mano accrescendo come ci ammaestra il 
Visani Scozzi. Noi siamo soltanto al primo periodo di tale risveglio. 
Chi sa quanti rapporti.che ora ci sfuggono o a male pena s’intravedono, 
saranno nella prossima ora messi in chiara luce? Nutriamo fermissima 
Cede che domani le probability saranno convertite in certezza, e l’esi- 
stenza e la biologia del corpo etereo sary dimostrata scientificamente 
con le prove sperimentali.

A . U. A nastadi.

(t) Dicesi comunemente che ft tale ha la faccla da ipocrita, da ladro, da lussurloso. chc la 
tale ha la faccia eqnivoca, o ft riso falso, o 1‘occhlo torbido, nialvagio; il tal altro ha lo sguardo 
Jcale, la fisonomia buona, ecc. ecc. E  le fisonomie simpatiche e le antlpatiche ? Chi sa dire perchc 
quelle tali fisonomie debbono ctftamarsi in tal modo \ e perchi quel titolo applicato cool mlsterlo* 
samente, corrisponde sempre alia verita sostatuiale del fatto?
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RELAZIONE SULLA DISTRIBUZIONE
d e i  s o e e o R S i  d i  s p a g n a

Ad A . Marzorati.
Eccoti, carissimo fratello, una breve Relazione sulla distribu- 

zione delle L . 285,60 raccolte dalta Rivista spagnuola « La Voz de la 
Verdad » e destinaie in soccorso dei profughi del tcrremoto di Reggio  
e Messina.

Ma consentimi cite, pria del rcndiconto, io ti cspritna le pin zdvc 
azioni di grazia pel conferitomi incarico. La carita e I'eccelsa delle 
consolazioni um ane: la snbiimazione d e ll’am ore! — La gioja d i 
chi dona e immensamente pin intensa di quella di chi riceve: c al 
cospetto delle lagrime a detergere che arriviamo ad intendere il gaudio 
dell’altruismo, il sentimento de' grandi mislici d ’azione, pel quale 
Francesco d ’Assisi spiega a Frate Leone nit: che consista la perfelta 
Ictizia ».

* * *
L ’entita della somma e il numcro delle persone a soccorrcre 

non mi consentivano, di adottare criterii di sclezione — specialmcnlc 
la circostanza che i superslili erano raggruppati negli slessi ambienti 
c che, nell’insiemc, ai primi aiuti cd al sostentamento, gia attendesscro 
sia I’Ospcdale Alaggiore che i diversi comitati costituitisi per la cir
costanza nella cittd nostra.

Fui manodotto da un’clcttissimc datna, M .me Coslanza H utton  
che, dal primo momento del disastro. veglia, instancabile, tutte le notli 
nelle corsie degli injermi. Essa era in grado di designarmi le persone 
piu meritevoli di soccorso e degne di compianto. Si pensb di distri- 
buire in uguali proporzioni, letto per letto, bottiglic di cognac e di ro- 
solii, paste, dolciumi, bomboni, sigari c sigarette, giornali illustrati c 
libcrcoli per rialzarc il morale dei sofferenti.

Qui debbo accusarmi di una certa injrazionc al commessomi man- 
dato ; poichb, nolle corsie di dolore, i profughi erano commisti a de- 
genii Napoletani e fui costretto di rendcrc anche costoro partecipi del
la distribuzionc — in alcuni casi e forsc poco caritatevolc trincerarsi 
in una specie di suinmum jus... della carita!
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Qucsto aw enne nclla sala dei tisici, ove due morenti mi chiescro 
qualche ristoro e nelle sale d ’isolamento. ove alcuni profughi, affetti 
da tnali contagiosi, erano insieme ad altri travagliati dall’istessa infer- 
mita.

Anche qualche lieve eccezione dovetli fare nella sala delle donnc. 
ove alcune miserrime, affetie da inal cardiaco e intollcranti ad ogni ci- 
ho dell’ospedale, mi chiesero cvidamente cognac e bomboni. Non e sta- 
to possibile liquidare con csattezza tutt'indistintamente i nomi delle 
persone soccorse e tanto meno fom irm i di quietanze ; pur nullameno 
ho potuto segnarmi, con I'ajuto della donna pietosa che mi accompa- 
gnava, buona parte delle indicazioni piu salienti e necessarie.

2 .  *  •

4. .
» itei tubercolosi 

Isolamento

6. Sala
• Rama glia

1. Sala — Uomini — Letto n. 3 — Gino Radimanna
• 7 — Nunzio Matteri .
• 1-1 — G. Ottobre .
• 22 — Domenico...
• 36 — Salvatore Stavolta
• 36 — Dott. Giov. Capri
• 7 — Ernesto Gramegno. 

Ippolito Rosario. 
Due bambini

Letto n. 16 — Felice di Falca.
Nunziata Ambrogio 
Angiolina .

Alla madre del n. 12 (6. sala) incontrata per via.
A1 n. 7 sala tubercolosi........................................................
Ad altre due donne non bene identificate 
Piccoli sussidi di L. 1 e L. 2 ripartiti pei diversi letti 
Ad un bambino amputato delle due gambe e trovato sotto le 
Per bottiglie di cognac, marsala, liquori, dolci, bomboni 

caramelle, giornali, sigari e sigarette

o — 
10 - -  

5 — 
5 — 
3 -  

15 — 
10 —  

20 —  

10 —  

10 —  

5 — 
5 — 
2 -  

5 — 
10 —  

55 —

50 —
Totale L. 230 —

£  rimasta nelle mie nuini la somma di L. 55,60 che destino a quel 
bambino dalle gambe amputate a scopo prccipuo di sopperire in parte 
alle spese di viaggio del padre che e in Sicilia e che desidera raggiun- 
gerlo.

* * *
Dissi a tutti la pervenienza dei soccorsi e a tutti esortai di rvvolgc 

re un pensiero all’indirizzo dei lentani oblatori.
.... Lontani sulla carta geografica, tna vicini a noi nel sentimento. 

Perocche se incommensurabile fu  la sventura che colp't i nostri fratelli. 
altreltanto nobile e consolante fit la affermazionc della solidaricta uma- 
na in tanta jattura.

Alla « Voz de ia Verdad » un gralo e beneaugurante saluto.
F. Z ingaropoli.
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IL L 1B R O D E G L I ARCANI MAGGIORI <■>
IL FAZZO PREL.UD1A ALLA PIROMAOlA

Confessa una donna:

— Sonc imperfetta. Ho amato. Mi sono pentita. Genufkssa in- 
nanzi al Crocitisso bo gridato perdono. Dalla corona di spine del re- 
dentore degli umili, una Candida aureola mi ha portato il perdono. C> 
sublime visione della bonta nazarena, grazie, grazie, mille volte gra- 
zie, le lagrime di gioia scorrono sulla nvia came, mai piu pecchero di 
amore, mai piu. E non pc-teva aver presa su di roe la seduzione ; l’alito 
indelinito dell’lncarnato aveva perdonato e redento. Ma non so come, 
non so perche, una sera di primavera, tiepida come un bagno profu- 
mato, dimenticai tutto, proinesse, pianto., perdono. KeU’aria il demo- 
ne aveva in invisibile polvere consparso un filtro, appena ricordo il 
paradiso di un sogno breve, ricaddi nel pecCato e la nclte ai piedi della 
stessa croce pregai e piansi. O sublime volontario martire, che la bar- 
barie distruggesti con la parola Carita, abbi pieta di me, la mia carne 
ha peccato non io, io era assente, io non vedevo, non ricordavo, non 
sentivo piu che tu eri la. Chi mi perdoncra ora che ho violato la pro- 
messa, che ho spergiurato a te, al tuo sangue, al tuo martirio?... >

I.a faccia del Cristo rimaneva immobile, solo sulla sua bocca pa- 
reva errasse un sorriso di penoso disprezzo. E ’ vero, mio Dio, son<>

(i) fe un altrorapilolettodel libro degli Arcani Maggiori di oui pubblicanimo ii prologo a pag. 1314 
v seguentl. 8ccondo i cabaiisti le scttautadue parti della vcritft assoluta sono nascostc nei sellantadue 
nomi divini. 11 pazzo iltustra gli arcani dai tarocchl acccnnando allc porte  inlziaticbe che corri* 
spondono allc forme cabalistiche. La Piromagia o magia del fuoco, simbolcggiata nel mister! con 
fiamme e plre, k la porta passionale delKamore. yucsto preludio all'Arcano Maggiore di Vetiere 
dmrebbe essere il scgulto degli FAementi d i M ogia  A'aturole t  D ivina  pubblicali nelle annate 1S0R- 
1K99 del Mondo Srt r tto , e die 1'autore sosjiese a) pianeta di Mercurio.



vile, sono stata la piu vile delle feminine, io ho disobbedito a te che 
sei il giusto.... Ma mi venne una parola sul labbro: ma perche ci hai 
tu create cos; imperfette, se l'amore e un peccato?... Perdono! Per- 
•Jono 1 ho bestemmiato, ho trov.ito la tua opera imperfetta, che i tuoi 
fulmini mi distruggano, io ho osato ai piedi tuoi riversare su di te 
la causa del mio peccato, della mia debolezza, della mia colpa... e lo 
guardai una seconda volta, mi pareva che qualche cosa stesse per ani- 
mare quelle gote scolpite nel legno niassiccio. Oh! il miracolo! La 
faccia giallognola si colcrisce, la pupilla scintillante e rivolta a me, 
le labbra si schiudono, una parola esce dalla sua bocca, Ieggiera, co
me un batter d’ala di farfalla, una parola mi colpisce. Sono pazza? 
Sono ubbriaca di dolore? il fulmine del castigo ha squassato il mio 
cervello?.... egli ha detto ama? Ma allora tu non sei il Cristo, tu non 
sei il figlio della Vergine, io adoro una apparizione di menzogna, e 
il demone del male che ha preso la forma del cruciato? Ma io ho pec
cato prima di amare, poi ho bestemmiato la opera del padre tuo, ho 
detto che ci hai fatti imperfetti.... e tu dici ama?

Stupita, perplessa, come un’anima sull’orlo di un precipizio im- 
mane, caddi come svenuta ed Egli mi apparve e parlo. Le sue parole 
mi. suonano ancora all’orecchio, una per una, scandite, lentamente 
pronun/iate, solenni e gentili: O anima dolce di Candida tortora, tu 
mi fai pena, sento per te la piu grande carita. Tu non mi riconosci, 
io ho sempre detto agli uomini, amate. Perche ti avvilisci e ti disperi? 
Ama, io non perdono a coloro che non amarono. E  svani.:. o dub- 
bio, svani il sogno, il Crocehsso era la, inchiodato, giallo, impolve- 
rato, quello del sogno, della viskme rapidaera il Cristo o  il Nemico?

• I I* * *

Ricordo a te, lettore, causticc- spettatore di questa commedia filo- 
sofica, che pochi secoli, fa fui monaco a Gubbio.... l’epoca della rina- 
scenza, v’e un libro che stainpai allora con su la; mia arma gentilizia, 
un sole....

(Un lettore). — Anche monaco! bravo il matto.„. ma monaco di 
messa e stola ? , - , , • •

■— Non ridere, fui monaco di penna e se non m’avesse seccato
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tin priore a quest’ora darei, di stucco o di legno, bella mostra del 
mio capo pelato convertito in un santo miracoloso. Ricordo tutto e 
alia bella creatura che mi parla cosi parlo come un monaco di grande 
penitenza:

— Devota e pia signora, tu meriti di essere arrostita viva, sulla 
divina graticola di Lorenzo. Ogni parola tua, ogni pensier tuo e im- 
mondo: basta dire che tu non riconosci la persona che ti apparve. 
Sei nel dubbio? Era il Cristo o il Lucifero?

— Non so....
— La sua parola ti seduceva?
— M’irradiava.
— Il suo sorriso era un invito al peccato? ,
— Una promessa dolce come una carezza....
— Sciagurata!...
— Era il diavolo, padre?

Non rispondo. Chi deve affermarlo? io? ma se la domanda io non 
la facessi ad una povera donna che le alterazioni del mensile isterismo 
mette nell’incertezza della sensibilita visiva, e l ’avessi rivolta alio 
stesso Cristo, si sarebbe riconosciuto Egli che a furia di ragionamenti 
di preti e filosofi, di vescovi e di miscredenti, ha fatte le piu tipiche 
comparse sulla faccia dell'Occidente civile ?

— Allor;*. parliamo sul serio, carina mia.
I/amore, nella sua integrita, e una iniziatura sublime. Basta 

amare per affacciarsi suH'abisso dell'infinito. Tu non mi capisci. Per 
capire biscgna che tu ti senta di fronte a questo sublime ignoto, tre- 
pidante, trascinata in una zona che e l’inverosimile nella materia vi- 
vente, in cui tutta te stessa e tutto il creato in te, vibrate di un moto 
che nessur. meccanismo che non sia l ’animo dell’uomo puc dare. 
I.’hai provato? puoi provarlo?

— Ed lie provato cosi.... cosi ha peccato la mia came...
— Spirito o carne? ma se tu in quel momento liai saputo distin- 

guere dove comincia lo spirito e frnisce la carne, tu non sai che sia 
amore. Spirito e carne non esistono. Lo spirito lo troverai in cio che
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diceva Pasquino ai Papi, e la carne di vitella nelle rosticcerie. Noi 
siamo materia. Carne, snngue, nervi, cervello, inidollo allungato sono 
materia. II pensiero e materia. L ’anima e materia. La luce C materia: 
e uno stato di essere del combustibile, chiamalo olio, petrolic), appa- 
recchio elettrico, la luce e uno stato di essere della materia. Esaurito 
il combustibile, niente luce. Perche ti sei ficcato nelle meningi questo 
stupido paradosso che 1 'amore e dello spirito se tu non hai per spi- 
rito che la materia, una sublimazione della carne? non mi hai detto 
tu che quella sera profuniata tu non ricordavi piu niente? In quel- 
l’istante, scommetto che tu amasti, perche non faccvi la differenza tra 
il basso e l’alto. Dov’e il basso? dov'e l’alto? Se il mondo ttniverso, 
infinito, non e che tin circolo in perpetuo moto, dov’e il basso e dove 
l’alto? il drago e ai piedi del Mikael oppure gravita sulla figura ca- 
povolta del divino arcangelo giustiziere?

Povera e gentile donna, tu mi guardi stupita! ti stupisce il modo 
col quale io vedc le cose: bisogna, se vuoi vedere il sole, che tu com- 
peri un paio di lenti affumicate, se no, sarai costretta ad abbassare le 
palpebre. Non credere che io sia matto....

(Un leltore). — E’ due volte matto.
— . . . io non ho visitato che un sol manicomio e per tanti secoli 

e sempre lo stesso mondo della fede e della credulita umana — e ti 
garantisco che non manco di nessur.a ruota del meccanismo cerebrale 
secondo le prescrizioni regolamentari della psichiatria contemporanea.

Tutto l’occidente e impestato di paolottismo cristiano.... e il cri- 
stianesimo finge di credere che 1’uomo vada a scuola fino a venticinque 
anni, viva di stenti, di disilhisioni, di amori insoddisfatti, di politica 
e di reumatismi altri trent’anni, e poi se ne vada ad aspettare che quelle 
tali trombe della pazzia apocalittica suonino il finis vntndi. Quasi que
sto non bastasse, Budda si affaccia all’orizzonte: rinunzia alia vita, 
non desiderare, non amare, non volere, non essere. L’ucmo fra tanto 
nasce, cresce, declina, nutore, rinasce, ricresce e continua e migliora: 
migliora per la propria esperienza, in edizione perpetuaniente linno- 
vata. Il fcndamento astrologico caldeo concepisce il cielo visihile co
me legge della vita universale. Come il sole sorge e tramonta, cosi le

« * *
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piante, gli aniniaji, l’uomo, ogni forma terrestre— perfino i microbi 
che i caldei dovelterp concscere, perche i diviahi sono demoni imper- 
cettibili di malattie innumercvoli che si allontanano (e non si distrug- 
gono) coi vapori di zolfo e pece.

Se in ogni primavera un albero si riveste di fcglie in ogni rina- 
scita lo scheletro piu snblimato della materia umana si riveste di nuova 
carne, ed cgnuno di noi e uno dei tanti ignoti che attraversaj secoli 
da che mondo e mondo. Vero trionfo del carnevale, il mercato umano 
si scappella inpanzi al giudice di oggi che fu il delinquente di ieri e si 
sprofonda a commentare l ’oratore della facile parola che trincia poli- 
tica, lo stesso che ieri fu ciarlatano alia fiera.

E’ un gran bene la perdita della memoria con la rinascenza: il 
fiume dell’oblio se non Tavessero inventato i pagani, lo dovremmo in- 
ventar noi Lo chiamarono Letc, da cui letizia che e oblio delle pene.

Tutte le religion' ebbero origini sacerdotali. I sacerdoti in casta 
non ebbero che un unico nemico, I’uomo; e il cave canern aristocratico 
e sacerdotale romano, insegnava che bisognava guardarsi dal cane- 
volgo, cane-popolo, cane-plebe, e contribuiva ad avvelenargli quel po’ 
di esistenza che gli restava. 11 Cristianesimo paolotto rappresento la 
rivoluzione dei poverelli enntro le antiche teocrazie, ma non tardo a 
prendersi una rivincita infernale sui poverelli stessi quando intossico 
la loro vita con tutti i demcnii e le pazzie che scrittori da manicomio, 
volgarmente chiamati Santi Padri, \omitarono sui popolo piu cane 
che prima. t1*.

(Un lettorc). — Ma sei tre volte matto.... e Francesco d’Assisi?
— Lo conobbi, lettore amico e ipercritico, brava persona, un 

anormale psichiatricamente, fu uno dei tanti che volevano realizzare 
il tipo paradossale del Cristo per quella malattia epidemica dell’imi- 
tazione che e caratteristica dell’uomo e della scimmia — e fu il meno (i)

(i) l-e profomle cogni/ioni degli atttichi ordini sacerdotali suite miserie dcU anima umana furono 
uu corpo di scienze complete di pstchismo, perch6 le teocrazie non ebbero di mira che il domhtio 
dell'uomo j>er mezzo della sua anima. II cristianesimo paolotto nacque e si diffuse come una ribellione 
c una rivincita — poi la chicsa assorb: seitza la scienza dcll'anima umana t poteri delle antiche 
teocrazie e impedi che it problcma spirituale fosse discusso c investigato. Kcco perche al grand! 
progress! del mondo contemporaneo hi tutte 1c art! e Ic scienze dt investigazionc non rispondono 
aucora cguali progressi degli studti psichici, attcor.t infantili.
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sant>) padre degli altri perche subi il mondo chc gli avevano fat to .tro- 
var concrete <’>• i i;:• • h i

La storia scritta e documentata delle.pazzie umane'si legge nei 
tempi! di tutto il mondo civile e incivile. L’uomo ha avuto. setnpre un 
nemico implacabile, il Dio che gii hanno apprestato i suoi sacerdqti. 
Un dio senipre che ha protetto i re e i preti — fino al cristianesimo che 
non seppe far di meglio. L ’uomo che ha vissuto, comprende in se 
l’uomo storico, e va alia ricerca di un dio piu logico, piu umano, piu 
vero, starei per dire piu cristiano, se non avessi paura di preparare 
un nuovo vaticano. Dice 1’ucmo storico che e in noi, l’uomo antico che 
in ognuno di noi e reincarnato, io sono, fui, sard, forma cabalistica 
anteriore e posteriore al Cagliostro; ed e bene che me lo conosca io 
questo did che porto con me come l’anin.a del mio gtiscio di luniaca 
terrigena.

La storia della vita passata e incisa sillaba a sillaba nel disco del
fonografo umano, deH'uomo vivente. Non e il Kartna, secondo la con-
cezione buddica, e la memoria istintiva di tutti i dolori, di tutte le pe-

*
ne, di tutti gli spasimi, che ripudia ogni rifiorire di vecchie litanie di 
privazioni e immolazioni dell’essere e aspira alia concezione della vita 
di uomini associati, dope che si sono integrati nei loro poteri naturali 
e satanici.

I ricorsi storici del Vico vanno spiegati con l’identita storica oc
culta e costante degli uomini che fecero la storia anteriore a noi. I 
dolori umani e sociali fcanno profonda radice nella coercizione del- 
1’anima storica di ogni individuo. Le manifestazioni incoscienti dei 
fanciulli sono i caratteri generali della loro opera antica. Il fabbro di 
tante vite si fa obbedire dal ferro; gente che non ha visto il mare, si 
sente nelle vene il diritto di dominare !e onde; donne poverissime han
no il senso della eleganza piu raffinata. E ’ impossibile che un mcrcante 
che abbia un’anima storica di mercadante piu o meno fenicio non sia 
un mezzo ladro. Come mai la gente non si domanda perche alcuni gio-

(t) La mirabile imita»ione del iipo Cristo d ie  si riscontra nel Santo di Assisi 6 tutto un miracolo 
di sublime fede. L'influenza dei Santo e dclt'esempio fu grande nella civilta nuova, e fuor di dubbio; 
nia come fu dotcemeute ignorante quella fede sui dcstini della societa umana.



vani che hanno in questa vita studiato molto poco, diventauo subito 
dei giureconsulti o dei medici, o degli architetti famosi.... auando 
l’hanno appresa tutta la roba che spiattellano ai venti ?

Si perpetuano perfino i tratti singolari di certe fisonomie. Vedili 
nelle case regnanti. 11 naso borbonico per esempio e certi baffi che 
spunteranno fra poco.... (')-

Ma, cara signora, bucna sorella, ritorno a te.

Se sai che cosa e l’amorc, non fai peccato.
Se i! cristianesimo l'ha svisato e Cristo fosse davvero qtiello che 

idealmente s ’immagina, Cristo sarebbe contro la chiesa — la quale 
chiesa per secoli ha assunto le funzioni di un istituto sociale e nello 
stato cristiano ne regolo i costumi.

Quindi sagrameuto l’amore. Lo sagrameuto perche doveva creare 
la famiglia cristiana, la quale noi non sappiamo ccncepire neanche 
per un momento come cosa capace di essere abolita, senza vederci in- 
nanzi lo spettro dell'nnarchia (*>

Ora lascio ad altri matti che se la sbrighino con la societa costi- 
tuita e studio e spiego pedestramente a te se vuoi iniziarti agli arcani 
della grande niagia dei miracoli nella Legge della Natura, come una 
delle maestose porte deH’Arca e l’amore.

Ma devi intenderlo come io !o intendo.
L ’uomo normale, nella normnlita delle sue manifestazioni, non 

ama nel senso divino. Sodisfa alle nccessita dell’appetito mangiando 
e digerendo. Costui e tutto di materia ponderabile. E’ tutto ventricolo 
c accessorii. Se desidera una donna o una cotoletta alia milanese, 
vuol dire che ha appetito dell’un.i e deU’altra. Digerisce tutte e due 
le cose egualmente. Se gli mettete iimanzi agli occhi l’obbligo di man- 
giare una sola cotoletta per tutta la vita, si adattera. Ogni volta che 
avra fame ricorrera alia pietanza che gli e permessa. Quando ne sara

(1) He accertassim o con un "  anagrafc ,, occulta die  not (cioc collettlvita) alamo aem prc gli 
stessi sot to m aschcre diverse, cl potrem m o m eiterc d ’nccortlo per rem ierei metto aspra la vita.

(2) II sagramento del matrimonio t>ortrt j>er reaxione il sabhato osceno delle slreghe. Risogncrehbc 
Indagare da dove cl sia vemita In occidenle quella jtestilenziale utopia di volere I’unmniti (consor/;o; 
aspirante alia negaxione della societa per solo vincolo di amore.
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stufo. aborrira la bistecca per raspare nella immondizia e nei detriti 
della via un qualunque rifiuto delle mense altrui.

Facciamo di costui un iniziato all'amore! E ’ lavare la testa al- 
l ’asino.

L’amore comincia ad acquistare il caiattere sacro, quando niette 
l ’animo umano nello stato di mag o di trance.

Materia piu grave e materia piu sottile sono prese nell’uomo da 
uno stato di magnetismo cosi profondo che comincia prima la intui- 
zione e poi la sensazione di un mondo che non e umano, ma che nel- 
1 ’ipersensibilita di uno stato di essere speciale attinge ad una fonte 
ttmana.

(Un lettorc). — Qui sei astruso... fuori i lampioncini, spiegati 
piu chiaro.

— Ecco qua: parlo come un libro stampato.
Per con&sccre cio che d la cosa, bisogna essere la cosa stessa. 

Se tu in magia vuoi conoscere che cosa sia il cavallo, bisogna che tu 
ti senta cavallo. Sc inveoe resti bue e io ti parlo del cavallo, tu non ca- 
pirai. Bisogna pregare la mamma Venere che ordini al suo divino Cu- 
pido di scoccarti nel tcrace uno straletto avvelenato del dolce veleno. 
E non deve scoccarlo solo su di te ma anche su una di quelle creature 
che abbiamo il dovere di adorare e proteggere perche sono piu sen- 
sibili e piu oeboli di noi, una donna.

Io premetto che tu non sei un uomo norniale Me lo immagino. 
e lo spero perche se fossi tale non leggeresti >a prosa di un pazzo. Ora 
lo strale di Cupido non farebbe rivolgere la tua prima intenzione alia 
bistecca e messo in presenza di Lei (o quel pronome fatale...) rimar- 
resti in uno stato speciale di estasi come santa >Chiara e le altre non 
hanno avuto mai.

Rendile piu intense quelle estasi, muto, senza desiderio, e tu ti al- 
lontani da te per affrrrare 1’anima dell'amica che si trova nello stesso 
stato.

(f) S o l abbiam o tip i dl degenerati e  dl anorm ali. Dovremmo a v e r t  II tipo  generatu  norm alc. 
1j> Imm agino come il perfetto  autotnai vigente  che non com pla ne tsunn funtione anim ate senza il 
regolam ento. A uguro che nessuna bestia di ta l genere  sia  tra  I mlei lettori, se  no g rid e re i: povera 
prosa ml*....
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Bada bene, inchioda il tuo corpo su di una seggiola e la che l ’al- 
tra, Lei, sia inchiodata alia sua. •». , . i • ■ ; • • .

In un senso infinito di trance se e passiva,. di mag se e attiva, voi 
vi direte un mondo di cose belle, vi farete un racconto delle mille ed 
una notte e... siete in-complete zona astrale, nella zona dove Vivono 
le anime, cioe, in lingua povera* in un campo roentale dove la materia 
pensante sottiiissima e meno grave tua^entra in contatto non solamen- 
te con la materia pensante <£ sottiiissima e meno grave di Lei,, ma con 
Ucttii t orpr, entitd, angeli, coni, costUuiti dal la stessa materia eke pos- 
sono logicamente entrare in contatto cot vostri tentacoli. ' ' • ;

Direbbe un santo padre: il diavolo ha messo fuori le cornav Pror 
prio cosi. Sembra la cosa piu semplice del mondo e lo e. Tutti gli anio- 
ri rafiinatihanno istanti di magia- amorosa. > - . >• '. .

Ma il difficile sta in due cose: neila bistecca e nel far durare;in- 
tensamente e indetinitamente questo. stato.. • o’, . ■ <: ; •• -i .•! • —

Qui, caro .il mio lettore arguto, ti voglio far bene aprire gli occhi 
su di una burletta fatta ai papi e agli sc ie n z ia til’alcbimia, che e sta- 
ta presa come la madre della chimica modema.quando invece fu un pe* 
see d’aprile preparato e digerito dalla chiesas r r  . ■' ,i’ r';,..
• i • ■ i 0 ' i  : i ' » : ! •  1 /<■' "» {  ’

. v L a  quale:si e assunta l’esclusivita: della Scienza dell’anima ..5 ..
> Quindi nessuno poteva invadere il campo religioso. . . .‘r. • > 

Ma mentre i roghi bruciavano gli Stregoul e i magherelli jda stra- 
pazzo, quelli che veramente facevano la magia presentavano la vivan- 
da qdulterata sotto una forma metallica. . < i ; • •[

•• \  : ‘ rt ■ •„ : ■ I ’ -! i*  • >. <

Dissero; ' •• —
La cristianita e povera — vi e; un secreto per cambiarq tutji i.me- 

talH grCzzi e vili in oro. • 1 !r ,
I primi erano uomini ordinarii (nietalli) ; l’oro era j ’integrazione 

dell'nomo. . .• 4 . > Vo •
Chi presc; alia lettera accese i fornelli e .preparer!?. chimica mo- 

derna. )i,.
Chi intul la maschera trovo in quei, libri due grandi secreti. quel- 

lo semplice della magia eonica e 1'arcano degli> arcani che nel sagrifi-
• . . : J ’ :« r. V. t i • i • ■ . ;

,t : c*» i
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cib della messa, senza capirlo, e stato trainandato a noi dalla chiesa: 
cioe come mutare il pane senza lievito, con due liqiiidi della terra in 
un dio visibile. - 1 ■ i ■

Parliamo della maggiormente fadle delle due magie.
La eonica ci deve trasportare in pieno conte di Cabalis. Eone 

e essere. Eone o ente deve essere materia come e materia tutto il mon- 
do universo. Eoni o enti devono essere intelligenti e quindi in- perfet- 
ta analogiacon l’umanita pensante e intelligente. Sono spiritt ? — se 
per spiriti vuoi intendere creature analoghe agli uomini, ma viventi 
di materia piu sottile della nostra umana, e forse piu sensibili di n,oi> 
chiamiamoli pure spiriti. Ma se con questa parola>vuoi intendere le 
anitne dei morti, ti inganni, Quello la e regno, vivo e non ha nientc 
di lugubre. E ’ il regno della favola. Vi sono fate, orchiy divinita, ge^ 
nii, effrit... ondine, salamatidre, silfidi, gnomi..., ninfe, satiri...(J>

i) j." . . . .
(Un le tto ie )— Anche satiri ? !' k *■
—. ... pei quali e bene aborrire dalle bistecche. Se non chc aven- 

doti io svelato il come ed il quando tu puoi entrare in questo mondo 
dell'inverosimile per la porta del divino Cupido. io non so come farti 
capire the corri.un gran rischio all'inizio disquesta magia. Il rischio 
di uscir matto davvero se non sei savio. Poiche la magia per questa 
porta dell’amore comincia \erament-t quando lo stato di essere del 
tuo individuo, permanendo. nella intensita piu inverosimilc delle vi- 
brazioni animiche del ,Pir o .fuco magico, separa l’amante che si 
vede con gli occhi fisici dalle entita astrali che si ammirano col senso 
delle corna allungate, con le fate e gli orchi della stessa zona a cui tu e 
Lei siete arriyati; • : . . . • , i. ; > • I * (i)

' | ■ " 1 4 ' *
(i) Se qualche prete cattotico vuol guadagnare u»i paio di scomuniche, non ha cheat! occuparsv

dei sacri rJti nel significato orjginario magico. La gerarchia sacra & una forma dl societa iniziatica, 
in cuii gradi piu alti dovrebbero saper tutlo. Dicono che la messa sia Tuliima cena del Crislo. ma 
vorrei sapere le  )l blcchlere udoperato hella cena aveva la forma del cal ice. E messo in riubblo 
questo di cul neanche il Renan si h occupato, si dovrebbe investigare perchc il cotore di coppttt^Wo 
carte da giuoco e cert! vast degti alchimlstf ^lasslci hanno tutte la forma del calice. E la patena 
che serve a  coprire it <;allce c  cbe il. cotore., di denaro nel giuoco delle cprte e,dci tarocchi, t  
forse il piattello In cui Giuda Scariota mangio la polenta?

(a) II paganesimo in mill persojiiftcO o, meglio, folografq le diverse forrap dell'anima
umana. SaUf(, ninfe, nereidij najadi.v sono sfmboli e realia .. U/ciislianc>i,nio lia caluqnialf ,.\rQppq 
il paganesimo e le mitolojfie sa|>iynti. f  • mA, . . t •/..-•io;; ,.l ■ *
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O  s a p i e n t e  o r e c c h i u t o  c r i t i c o ,  l e t t o r e  i m p a z i e n t e ,  c h e  t u t t o  v u o i  

s a p e r e ,  c h e  n o n  b a t t i  m a i  l c  m a n i ,  i n  q u e s t o  p r e l u d i o  c r e d i  c h e  io  t i  

a b b i a  d e t t o  p o c a  c o s a  e  t e  n e  h o  d e t t o  n i o l t e  d i  c o s e  g r a n d i ,  c h e  n e s -  

s u n o  p r i m a  d i  m e  h a  s c r i t t o  e  c h e  n e s s u n o  s c r i v e r a  p r i m a  d e l  d i s e c c a -  

n i e n t o  d e l  s a e r o  K i l o ,  d o v e  i c o c c o d r i l h  n o n  m e n o  s a c r i  p i a n g o n o  i 

r o s p i  m a n g i a t i  v iv i .

C o n  q u e s t o  l i b r o  i o  a s p i r o  a l  p r e m i o  N o b e l . . .

( U n  l e t t o r e )  c o m e  M a r c o n i . . .

—  P i u  c h e  M a r c o n i .  I I  t e l e g r a f o  s e n z a  f ili  e  u n a  p a r t i c o l a r i t a  

d e l l a  v i t a  s o c i a l e ,  a b b r e v i a  l e  d i s t a n z e  a l i a  p a r o l a  s c r i t t a .  I o  i n v e c e  

s u p e r o  d i  m i l l e  e  o t t o c e n t i  c u b i t i  C r i s t o f o r o  C o l o m b o ,  u n  m e z z o  m a t -  

t o  c h e  s c o p r i  u n  m o n d o  n u o v o  a l i a  v e c c h i a  t e r r a ,  e  q u a n t u n q u e  i o  t i  

d e b b a  p a r l a r e  in  s e g u i t o  d e l l ’u o v o  d i  C o l o m b o  c h e  m a n t i e n e  r i t t i  i 

p i n a c o h  d e l l e  a n t e n n e  q u a n d o  l a  n a v i g a z i o n e  e  i n  p i e n a  a c q u a  i n t e -  

r o c e a n i c a ,  i o  s i o p r o  a  t u t t a  l ’u m a n i t a  c h e  si d i b a t t e  in  v a n e  t e o s o f i e ,  

t u t t e  le  p o r t e  d i  u n  m c r . d o  c h e ,  t e n u t o  n e l l e  g r i n f e  d e l l e  t e o c r a z i e  i n i -  

z i a t i c h e  a n t i c h e ,  n o n  s i  l a s c i a  v i s i t a r e  d a  q u e l l i  c h e  f a n n o  p a r o l e  o  p r o -  

f e s s i o n e  d i  v i s i o n a r i i  m i s t i c i ,  o  f i l o s o f i  t r a s c e n d e n t a l i  c h e  n o n  m e n a n o  

c h e  a  v a n i i o q u i .  E  q u e s t o  m o n d o  a r c i n u o v o  i o  l o  a p r o  a  t u t t i  g l i  A m e 

r i g o  V e s p u c c i  e  i n a v i g a t o r i  p o r t o g l i e s i  c h e  si a f f a n n a n o  o r a  a  g i r a r e  

ie  c o s t e  d i  u n a  t e r r a  i g n o t a ,  p e r  la  q u a l e  n o n  t r o v a n o  l ’a c c e s s o  n a -  

v i g a b i l e . * ' )

I o  s p i a t t e l l o  t u t t o  c o n  s i n c e r i t a  e  c o n  i n g e n u i t a .

E o  f a c c i o  p e r c h e  ii p o p o l o  s o t t r a t t o  a i  p r e t i  d i  t u t t e  le  r e l i g i o n i ,  

p o s s . i  d i r e  e  c a n t a r e  c h e  il g i o r n o  d e l l a  g l o r i a  e  a r r i v a t o .

N o n  r . a s c o n d o  n i e n t e .  N o n  f a c c io  m i s t e r i .  L a s c i a m o  i m i s t e r i  a l l e  

v e c c h i e  e  c o n s u n t e  c a i c a s s e  s o c i a l i .

l o  d i c o . v i v e l e ,  g o d e t e .  g i o i t e ,  i n t c g r a t e v i ,  a b b i a t e  l a  f o r z a  di 

c a p i r e  c h e  i m o n o l o g i i i  v a n i  s o n o  p a r o l e  c h e  i m b r p g l i a n o  le  m a t a s s e .

C h i  e  il c i t r u l l o  c h e  r o n  c a p i s c e  q u e s t e  c o s e  s e m p l i c i s s i m e  c h e  

s p i a t t e l l o  p e r  l a  m a g g i o r  g l o r i a  d e l  D i o  v i v o  e  v e r o  c h e  e  T u o m o  v i -  

v e n t e ,  a r e a  s a n t a  d e l l ’I n e f f a b i l e  O n n i p o t e n l e ,  il  N i e n t e ?

K  d ic i  c h e  q u e i  m a t t a c c h i o n i  c h e  a s s e g n a n o  il p r e m i o  N o b e l ,  n o n

fi) Quest! scopritorl invece di fare tr  poesle In prosa arziftogolaiido sugli scogli della fantasia 
Indiana per vedere quello che non vi e, farebhero tneglio a navigate senza parlare e a far la prosa 
col lampioncinl della ragione sottile occidentale. A furla di cantar frottole finiremo col crvderlc 
vere — mvnire il vero sla aH'dr-la delle frottole.



p e n s e r a n n c  a  m e ,  c h e  a H ' u m a n i t a  a p r o  i) p o r t o  d e l l a  s a l v e z z a  e  d e l -  

l ' i n v i s i b i l e  ?

O g g i  e  d i  n i o d a  p a r l a r e  d e H ' / lM - d f - Z d : p a r o l a  i n t r a d u c i b i l e  d e l  

g a l l i c o  i d i o m a .  L 'au-dc-la p o t r e i  t r a d u r l o :  il mondo die sia di la. M a  

l ’a v v e r b i o  Id n o n  e  c o n c e p i b i l e  c o m e  u n  l u o g o  t o p o g r a f u  a m e n t e  ac -  

c e r t a t o  s e n z a  a v e r  d e f i n i t o  un mondo che sia di qua. L a  s c i e n z a  d e i  

s a v i i ,  c a r o  l e t t o r e ,  n o n  r i c o n o s c e  c h e  u n  s o l o  c e n t r o  d i  v i t a ,  c h e  n o n  

s t a  n £  l a  n e  q u a ,  m a  n e l  g i u s t o  m e z z o ,  t r a  p a s s a t o  e  f u t u r o .  L ' u n i -  

v e r s o  e  u n o .

L ’u t o p i a  d e l  dclo,  n a s c o n d i g l i o  d e g l i  d e i  e  d e l l e  a n i m e ,  e  u n i t  

f a v o l a .

I^e c o s e  s t a n n o  q u i ,  t u l t e  q u i ,  t u t t e  in  q u e s t o  b e l l i s s i m o  e  s i m p a -  

t i c o  p i a n e t a  c h e  s e  s o r r i d e  t i  m a n d a  u n  t c r r e m o t o  e  s e  p i a n g e  u n a  n e -  

v i c a t a  o r r e n d a .

L ’in v i s i b i l e  s t a  a l i a  p o r t a t a  d e i  n o s t r i  o c c h i .  V ’e  m o l t a  g e n t e  c h e  

n o n  h a  p e r f e z i o n a t o  l a  v i s t a  e  n o r .  v e a e .  I o  a p r o  g l i  o c c h i  a i  c i e c h i  e  

d i c o : v e d e t e ,  e c c o v i  t u t t e  l e  s e t t a n t a d u e  p o r t e  d e l l a  s a p i e n z a ,  v e  le  

a p r o  a d  u n a  a d  u n a .  V e d r e t e ,  a p p r e n d e r e t e  c o n  l ’e s e r c i z i o  p r a t i c o  

c h e  p o t r e t e  v e d e r  m c g l i o .  L a  t e o s o f i a  l a  f a r e t e  d o p o ,  q u a n d o  n o n  

a v r e t e  n e s s u t i  b i s o g n o  d i  f a r l a .

T u  c r e d i  c h e  i o  s i a  d a v v e r o  c o s i  p o c o  m a t t o  d i  n o n  a v c r t i  d a t e  

n e l l e  m a n i  u n a  c h i a v e t t a  p e r  t e n t a r e  l a  s c a l a t a  a l  c a s t e l l o  d e g l i  s p i r i t i  ?

T i  h o  p r e l u d i a t o  d e l l ’a m o r e .

T u t t e  l e  s c u o l e  n e o p l a t o n i c h e  i t a h a n e  e  p r o v e n z a l i  d e i  s e c o l i  s c o r s i  

i n  I t a l i a ,  i n  b a s e  a  tu tte*  q u e l l o  c h e  t i  h o  a c c e n n a t o ,  t e n t a v a n o  l a  m a -  

g i a  e o n i c a  (I>. I I  r e m a n z o  d e l l a  R o s a ,  l e  c o r t i  d i  a m o r e ,  i c a v a l i e r i  e r -  

r a n t i ,  G u e r i n o  d e t t o  il  M e s c h i n o .  i P a l a d i n i  d i  F r a n c i a . . .  s c a v a  d e n t r o  

a  q u e s t e  c o s e  c h e  t u t t i  i b a r b i e r i  s a n n o  e  v i  t r o v e r a i  il n e s p o l o  c c c u l t o .  

G l i  eroi g r e c i  a v e v a n o  in  c o r p o  VEros,  u n  a n i m a l e t t o  m o l t o  s o m i g l i a n -  

t e  a  C u p i d o .  I  c a v a l i e r i  d i  C a r l o  M a g n o  e r r a v a n o  p e r  s e l v e  e  m o n t a -  

g n e  e  s u b i v a n o  l ' i n c a n t o  d i  a m o r e  c o m b a t t e n d o  c o n t r o  l ’l n f e d e l e  —  

il m a o m e t t a n o  e r a  i l  t i p o  d e l l ’i n f e d e l t a  in  a m o r e  p e r c h e  s i  p e r s o n i f i -  

c a v a  i n  lu i  l ’e s s e r e  i n c a p a c e  d e l l a  i n i z i a t u r a  d e l l ’a m o r e ,  p e r c h e  m a n *  

g i a v a  s o l o  b i s t e c c h e ,  e t e r n a m e n t e  b i s t e c c h e .

(:) Che castigo di dio pei mariti e le mamme d 'alloral la ma<ia del sangue tipo Barba Bleu 
lappreseutO parecchi secoli do|K> la reaxione della forma platonica.



Pivi f i l o s o f i c a m e n t e  si c h i a n i o  n e o p l a t o n i s m o  a p p e n a  d a l i a  c a v a l -  

l e r i a  e r o i c a  1 ' i n i z i a t u r a  p a s s b  a l i a  p o e s i a .

Amor plntonico 
Evvi o non v't ?
Fnvvi ahime!
Mori Platone 
E si perdu...

V e d e r e  d i e  l ’u m a n i t u  si s p r o f o n d a  in  s a l a m e l e c c l i i  i n n a n z i  a i  n o -  

s t r i  g r a n d i  p o e t i  s e n z a  c a p i r e  c i b  d i e  e s s i  l i a n n o  s c r i t t o  c l i i a r a m e n t e ,  

e  c o s a  d a  f a r  r i z z a r e  i c a p e l l i  a n d i e  s u  d ’u n a  t a z z a  d i  p o r c e l l a n a !  T u t l i  

e b b e r o  u n a  d o n n a  i d e a l e ,  t u t t i  e b b e r o  l ’a p p a r e n z a  d i  t a n t i  blorindi 
pazzi per amore,  d i e  s a r e b b e r o  s o g g e t t i  d i  p s i e b i a t r i a  s e  n o n  a v e s s e r o  

v o l u t o  d i r e  q u e l l o  c h e  g l i  a l t r i  n o n  s a n n o  l e g g e r e .  B e a t r i c e ,  L a u r a ,  

F i a m n i e t t a . . .  a p i i r o n o  la  s e r i e  c h e  n o n  f in i s c e  p i i i .  L ' i n f i l t r a z i o n e  d i  

q u e s t a  i n i z i a t u r a  si e s t e n d e  e  c i r c o l a  n e l l e  c o r t i ' d i  p r i n c i p i  e  p r e l a t i .  

II  p e r i o d o  a n g i o i n o  a  N a p o l i ,  l a  C o r t e  M e d i c e a  "di F i r e n z e ,  q t i e l l a  d i  

E s t f i ,  q u e l l a  d i  L e o n e  X . I! R e g n c  d e l l ’a m o r e  p r e n d e  il r e g n o  d i  D i o .  

R o m a  a l i a  r o v e s c i a  e  A m o r  ">. F Ic co  p e r c h e  D a n t e  p r e n d e  a  m a e s t r o  e  

g u i d a  l ’in i z i a t o  c h e  a v e v a  c o n o s c i u t o  e  c a n t a t o  g l i  e r o i  c h e  t e n e v a n o  

in  c o r p o  q u e l l a  t a l e  f r e c c i a ,  a c u l e o  c h e  s p i n g e  e s p r o n a .  E  D a n t e  c o n  

u n  m a e s t r o  s i f f a t t o  p r e n d e  le  c o s e  d a l  b a s s o ,  e  c o m i n c i a  il s u o  v i a g g i o  

d a l l e  p o r t s  i n f e r i o r i ,  d a l l e  q u a l i  p e r  t a n t *  v i c e n d e  a r r i v a  a l i a  p r e s e n z a  

d e l  P a d r e  d e l  F i g l i o  e  d e l  S a n t o  S p i r i t o  c h e  g i o c a n d o  u n a  p a r t i t a  a l le  

c a r t e  in  p a r a d i s o  f a n n o  l ’o c c h i o l i n o  a l i a  B e a t r i c e  o  B i c e ,  B  e  C . . .  b a -  

s t a  c o s i  e  t i r i a m o  i n n a n z i .  P o r t a  I n f e r a  o  p o r t a  m a g i c a  d a n t e s c a  c h e  

in  m o d o  d i v e r s o  t u  v e r b  r a f f i g u r a t a  in  c e r t i  r u d e r i  n e l  p u b b l i c o  g i a r -  

d i n o  d i  P i a z z a  V i t t o r i o  E i r m a n u e l e  a  R o m a ,  r u d e r i  di u n a  p o r t a  b a s -  

s a ,  c h e  c o n  s e g n i  c a b a l i s t i c i  i n d i c a  in  c h e  m o d o  s i  e n t r a  p e r  l a  p o r t a  

d i  A m o r e ,  n e l  m a g a / z i n o  d e l l ’o t t i c o  in  c u i  la  v i s t a  u m a n a  p u b  c o m i n -  

c i a r e  il s u o  p e r f e z i o n a m e n t n  (A

(n  Roma - Amor • Qrma - Maro, furono nonii iuiziaticl della Urbe, che era il sacrario oceulto- 
dove si faceva il caldo e il freddo, (Juando il sacrario degli ascosi man o tahirinti sacri furonu 
svelati, si sent! l’odore delle cene di Petronio Arbitro.

Peccato che il matto non aspiri ad una caitcdra per la latinita della mistica Orma per spiegare 
ceric cose che non furono mai spiegate.

(2) Quests porta hassa ricomposia nei giaidini della piazza Vittorio Etnanuele a Roma porta i 
segui cabalistici della magia eonica. completi, jh.t  entrare o aprire la porta cbiusa ai profani — e 
porta anche delie iscri/ioni che non devi confondere coi segni, perche i priini appartengono alia 
niugia eonica e le seconde alia grande ntagia trasmutatoria o alchimica.



Vedi che piii pazzo di me til non trovi.
lo  ti dice tutto. Tolgo d velo ad Iside c te la faccio portare a cena 

dopo il teatro, e, dopo cena, alia camera nnziale.
Come vedi sono on matto di matiica larga. Sai tu come nacque lo 

spiritismo magnetico in Francia con quel burlone di Alfonso Caha- 
gnet? Un processo semplice, dice il maestro: prendi una giovanetta, 
mettila a sedere dinanzi ad un bicchiere d’acqua limpida, poggia la 
mano sulla testa di lei, prega il buon angelo cbe scenda sulla tua 
giovinetta e le faccia vedere... statti bene a sentire tutto quello cbe 
vedra...

Allora si credeva al buon angelo. Oggi chi ci crtde piu? Queste 
veggenti vedono in una trance superficiale, e sognano ad occhi aperti 
tutto quello che passa nella zona dei pensieri umani.

lo  invece ti ho scoperto il pianeta della felicitii_e della verita.
Ama. Ama come il cavaliere leggendario quella bella creatura che 

sta chiusa in un castello di bronzo. Non puoi amare cosi che per gra- 
zia... tutte le sonerie del tuo castello devono vibrare come in segno 
che la tua anitna si affaccia suH'abisso immenso infinito delle anime. 
Sullo stesso abisso si affaccera l’anima di lei, e si apre il cinema in- 
visibile al profano mangiatore di pollanche arrostite.

Lucifero (e non puo essere il. Cristo?) ti aspetta e ti puo guidare 
se sai e non temi. Sei in piena piromagia o magia del fuoco divino. 
Perdi reauilibno i osdlli ? tremi ? cccoti che sdruccioli nelia magia 
infernale, il fuoco divino perde la limpidezza e i vapori dei tizzoni e 
della pece ti avvolgono. Lucifero scompare e comincia a cantar lu- 
singhe la voce dell’F.feba.

Ma a questo punto cessa l’intermezzo piromagico che preludia il 
maggiore arcano di Venere che da l’iniziatura eonica: leggi bene, at- 
tentamente, non ubbriacarti di vanagloria, e capirai i tie secreti: 
i4 come mantenere acceso intensimente il fuoco sacro; 2° come ren- 
derlo perpetuo e con quail carboni alimentarlo; 30 come col sigillo di 
Salomone celebrare le tue nozze con una fata, se sei uomo, con un 
Oreo se sei femmina. perche riviva la fiaba iridescente che gli uomini 
non conoscono ancora e fingono di non volere credere.

G u ' lian'O K remmerz .
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e e s p i e u i  f e n o m e n i  m e d ia n is i

Riassumiamo due articoli di Beatrice de Renzis Villani pubblicati nei nuniert 
24 maggio e 10 giugno 1909 del Puugolo di Napoli, nei quali l'A. cspone alcuni 
notevolissimi fenomeni spiritici.

Nei primo articolo l'A. narra di alcune idcntilicazioni spiritiche Ira le quali e  
da notarsi quella dello zio di una sua arnica che ricordb tiptologicamente fatti, 
nomi, circostanze assolutamente ignorati dalla nipote. Da un’altra medium scrivente 
la signora De Renzis ottenne un giorno una strana calligrafia a lettere rotonde e  
staccate che tu riconosciuta poi per quella del defunto prof. Amicarelli.

Del primo articolo ci piace riportare testualmente la conclusione:
• In cib che queste comunicazioni ci dicevano, cosa apprendemmo ? Per ridire 

tutto non basta un breve articolo, perb due osservazioni debbo far note, in omaggio 
alia veritb. Noi non ritrovammo integralmente la personulitb del morto, nei con- 
tenuto dello scritto, ma ogni tamo veniva fuori un modo di dire tipico, il ricordo 
di un particolare infimo, da noi obliato, una parola delta in una data circostanza, 
e nulla pill! Se chiedavamo il perchb di quella imperfezione ci rispondevano:

• Non vi i  possibile immaginare quanto sia difficile, a noi, annientare la 
personalitd del medio ed imprimere in esso le nostre vibrazioni. »

Del resto lo spiritimo, non ci ridona i nostri morti, cosi come ci lasciarono, 
ma in certo modo ci assicura della loro esistenza net mondo degli invisibili e se 
mai si giungesse a dimostrare, matematicamente, non avremmo fatto che muovere 
un sol passo sull'infinita via del mistero >.

Nei secondo articolo vcngono descritti importantissimi fenomeni avuti con 
un medio nascosto sotto lo pscudonimo di Luigi Arcoldi « medium, nota l'A., che 
ha qualitb medianiche eccezionali e varie ma che db a preferenza fenomeni di 
incorporazioni. •

In una delle sedute tenute coll'Arcoldi ebbe a manifestarsi un entitb incorpo- 
rata chiamata Ardino che narrb la propria istoria con questo particolare. interes- 
sante pel fenomeno che nc segui.

• Per isfuggire ad una condanna Ardino si era rifugiato su di una nave carica 
di carboni ed era perito in un naufragio.

Come ebbe finito il minuto racconto delle sue sofTerenze, prese l'indice della 
mano di Lebrecbt l’avvicinb alia fronte di Zingaropoli e vi fece segnar su una 
croce, cosi con l'indice della mano di Zingaropoli su la mia fronte e con l'indice 
della mia mano sulla fronte del medio. Facciamo la luce e vediamo, sulle nostre 
rispettive fronti, due linee, in croce, della grossezza di un dito, nere, dense che 
parevano ottenute col nero luino: esaminammo le nostre dita; erano nettissime, 
come prima. »



Lo stesso Ardino, continua I'A., soleva servirsi del nostro indice per scrivere 
nel modo seguente. Prendeva il nostro dito, lo poneva in direzione di una porta, 
del davanzale della linestra o del muro senza poggiarlo, tenendolo alia distanza 
di 30 o 40 centimetri, faceva tracciare in aria un nome o dei segni, ed il nome ed 
i segni si trovavano scritti a matita, sul punto designato.

Molte volte ci ha fatto poggiare I'indice su di una porta chiusa o sull'iniposta 
anche chiusa, facendoci scrivere un nome o un qitalunque segno che trovavamo 
riprodolto esattainente dalla parte opposta. Poichb il fenomeno si 6 ripetuto per 
molte volte, noi abbiamo avuto agio di controllarlo prima della seduta, esaminando 
minutamente le pareti, gli usci, la linestra ed il davanzale. CiO possono attestare 
anche I'avv. C. della Gatta, Gabriele Morelli ed i signori Grmanno e Vincenzo 
d’Apollonio. Abitualmente 1'Arcoldi parla 1'italiano, con un marcato accento napo- 
letano, in trance, oltre a tante lingue straniere, che non conosce, parla un’infinita 
di dialetti con una spigliatezza straordinaria. Ogni entity incorporata non 6 uguale 
all'altra; in due anni di sedute ne son passate a schiere cosi diverse nella voce, 
nel linguaggio, nell'accento, nel carattere ed in inille particular!'. Entity dolenti, 
serene, burlone, dimentiche della terra o legate alia terra da una passione osses- 
sionante, entita intelligentissime o sciocche, pazienti o furiose, entita di guerrieri, 
poeti, prelati, operai, musicisti, lanciulli, quasi tutte (a loro dire) appartenenti alia 
schiera dei sofferenti. Un solo spirito (rammcnti il lettore che io dico spirito per 
dare una denominazione qualunque alia forza agente e pensante) ci 6 apparso ra- 
diante di gioia, veggente; egli snpeva la nostra esistenza nei piu minuti partico- 
lari, leggeva nelle pieghe piu ascose delle nostre anime, con lui, spesso, non c'era 
bisogno di parlare ; bastava che forinulassimo un pensiero perche ci rispondesse 
a tono e questo spirito e l'unico venuto a noi nel nome di Cristo, Dio. Questo per 
la verita che potrebbero attestare anche I'avv. della Gatta, il signor Ermanno di 
Apollonio ed una mia carissima arnica. Dopo aver fatto osservare I'assoluta impos- 
sibilita che 1'Arcoldi non agisse medianicamente, I'egregio A. nota che il volto del 
medium non mutava in virtu di una contrazione o di una smorfia, ma realmente si 
allungava, si accorciava, s'impiccioliva. E termineremo questo riassunto riportando 
precisamente i particolari di una di queste trasformazioni.

« Una sera, c’era con me soltanto Gabriele Morelli, un’ en(ita dice che vuol 
allungarsi, ed in fatti, il medio si leva gia pin alto, col volto smisuratamente at- 
lungato. Morelli non crede ai suoi sensi e mi dice sottovoce : Forse i sulla pnnta 
dei piedi. Immediatamente il gigante incorporato batte i piedi, cammina e si ferma, 

*pcr essere bene esaminato, davanti un grande specchio; le sue spalte si sono allar- 
gate. Dopo una breve sosta si rimette a camminare, va a fermarsi, sempre battendo 
i piedi a terra, presso un orologio che e sospeso in alto; ci segniamo il punto 
esatto dove giunge In suit testa. Finito I'esperimenioinisuriamo il medio ch£ e alto 
1.73 centimetri, nientre I'altezza raggiunta 6 di 1.95 centimetri.

Questo fenomeno si 6 ripetuto per piu sere e lo han constatato e controllato 
Piero Compagna e I'avv. C. Della Gatta; quest'ultimo si avvicinb al medio per 
misurargli le gambe ed i piedi e voile misurargli la mano che si era allungata di 
cinque centimetri. Per quanto sembri strano questo fenomeno non e nuovo, nella 
storia della inedinnita, giacche fu dato alle Tnilleries dal fainoso medio Daniele 
Dounglas Home. « a. b.
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1 PENGMEN1 D1 RIPERCUSSIONE

NELLA MAGIA E NELLA M EOIANITA

In un suo racconto classico, Federico Schiller ci descrive tutti gli 
agguati di cui fu vittima a Venezia un principe tedesco e protestante, 
perseguitato da preti cattolici. Costoro volevano fargli mutare reli- 
gione, e ccrcavano a tal fine, d’impressionarlo con noiizie, avvenimenti 
e fenomeni molto meravigliosi.

Fra l’altro, il poeta ci descrive una seduta spiritica, fatta da im- 
postori, con l’apparizione di terribili fantasmi, dalla voce cavernosa; 
e che finisce in maniera tragica, per cosi dire, con un colpo di pistola. 
II birbante che la faceva da spettro, naturalmente dimostrO ai pre- 
senti, con grida e col sangue, che anche la ciarlataneria ha i suoi 
pej'icoli! (')•

Recentemente che cosa sia accaduto a Dresda non sappiamo. 
Sembra che davvero il piccolo dramma ideato dallo Schiller abbia 
avuto interpreti reali e coscienziosi. Appena la notizia si £ diffusa, la 
« Tribuna lllustrata  * non si b lasciata sfuggire l’occasione per offrirla 
ai lettori; debitamente commentata come sanno i suoi filosofi, rnagni- 
licamente illustrata come sogliono i suoi pittori <7>.

Formula la catena medianica, ecco apparire nei fondo della sala buia un fan- 
tasma fluttuante, che avanzava lentamente verso il centro della sala; all'improv- 
viso, nell'oscurita, risuonO un colpo secco di rivoltella. *Era il Tobliz (uno degli 
astanti) che, in preda ad un’improvvisa esaltazione, aveva puntato l'arma e iatlo 
fuoco. Naturalmente il fantasma alzO le braccia al cielo gettando un grido stra

ti) « D tr GeisUrsfher — Aus den Papicren (Its <»rafcn von I).'*  ”• /«  - S> liliters SanniHlichc 
Wcrke. • Stuttgart. Gotta’ sober Verlaj?, i/ch n tc r Band, p. n  1-234 J.

12) V. il immero usoito il 17 marzo p. passato.



ziaate, e eadde riverso. Rinunciarao a commentare l'impressione degli astanti ad 
un < fine seduta • cosi sensazionale e dimostralivo. II povero spettro, dice il gior- 
nale, avendo guadagnato nna palla nel cavo ascellare sinistro, ne avrA per qua- 
ranta giorni di letto!...

Logica non manca: se a Dresda ieri, se domani altrove, qualche 
illuso od imbroglione ha fatto o farit un bel trucco solenne, la colpa 
fu e san'i, naturalmente, di quelle scienze occulte, alle quali, per pura 
distrazione, ormai han reso omaggio i piu grandi ingegni del mondo.

Quando fosse dimostrato che nel caso in questione vi fosse stato 
davvero un inganno del medio, non esisterebbe, naturalmente, ragione 
alcuna perchfc noi ce ne occupassimo; ma 6 un errore il voler rite- 
nere dimostrata indubitabilmente la realty del trucco. pel fatto che 
il medio abbia riportato una ferita. Se dunque tutti gli astanti alia 
seduta di Dresda, (escluso il criminale che ha esploso Parma), fossero 
assolutamente certi che inganni non v’erano n6 potevano aver luogo, 
essendosi assicurati, prima e durante l’esperienza, in tutte le maniere 
note, che Papparizione era dovuta ad tino spirito materializzato, come 
si pub spiegare l’accaduto ?

Questo lieve avvenimento ci dii quindi l’occasione per accennare 
ad un problema mollo grave. Pub avvenire, chiede taluno, che le I'e- 
rite inferte ad un fantasma si ripereuotano, per dir cosl, sul corpo del 
medio anche se questo si trova lontano dallo spettro, in un’altra stanza 
perfino, alia luce, e sottoposto a tutte le guarentigie che gli sperimen- 
tatori serii non trascurano mai di prendere in ogni seduta spiritica, 
per il decoro proprio e degli studl medianici ?

Credo che non solo cii> possa accadere davvero, ma che gia siasi 
piti volte avverato.

Lesioni varie, influenze perniciose di veleni, si ripercuotono dalla 
materializzazione fluidica al corpo dell’individuo che ha concesso parte 
della propria materia astrale per la formazione di quella (si tratti di 
un medio che presta la sua vitaliia a forze sconosciute, o di un mago 
il quale opera di per s£ la esteriorizzazione dei propri fluidi e li lancia 
a distanza).

Questi misteriosi fenomeni di ripercussione, sono molto atti a sere- 
ditare tutto lo sperimentalismo medianico, quando colgano impreparati



gli spcrimentatori. Sembrano evident! livelazioni di ciurmeria media- 
nica: potrebbero essere irrefutabili prove delle dottrine magiche sul 
corpo astrale.

Abbiamo raccollo le relazioni di alcuni fenomeni che legittimano 
questa convinzione, ormai condivisa dalla maggior parte degli studiosi 
di Spiritisino. Non intendiamo quindi esprimere una opinione nuova, 
ma apportare il contributo di fatii mal noti a sostegno di una opinione 
che ha tanti avversari e che, a tutta prima, si presenta affatto inso 
stenibile, fantastica o superstiziosa.

Dunque i fenomeni di ripercussione avvengono tanto nelle pratiche 
magiclie, quanto negli esperimenti medianici.il medio pub subirli du
rante sedute nelle quali si formino materializzazioni, d’ogni specie; il 
rnago (vogliamo designare ora con tal nome qualunque individuo operi 
fenomeni medianici senza l’ausilio di un medio, e secondo cognizioni 
speciali), quando si trovi in istaio di sdoppiamento. L’uscita dello spi- 
rito di un vivente dal corpo, e un fenomeno possibile secondo le 
dottrine magiche d’ogni tempo e paese.

Moltosi occupano gli occultisti di questo fenomeno di valore stra- 
oriinario, del quale fa menzione pure il fondatore dello spiritisino in 
Europa, Allan Kardec, nell’opera • Le livre des Mediums >, ove egli 
cila il caso narrato da Tacito, nel quarto libro delle « Storie » (cap. 81-82). 
L’imperatore Vespasiano si trovava in Alessandria d’Egitto, e. 
aspettando il ritorno periodico dei venti di estate per salpare verso 
la patria, voile recarsi a consultare l’oracolo sulle sorti dell’Impero. 
Sebbene avesse fatto chiudere ermeticamente il Tempio, ed avesse 
dato ordine a tutti di lasciarlo affatto solo, ad un tratto, dietro a sc, 
nella stanza cliiusa, vide e riconobbe uno dei maggiorenti degli Egi- 
ziani, chiamato Basilide, ch’egli sapeva malato e lontano. Fece fare 
subito ricerche e gli fu affermato che Basilide non aveva lasciato la 
propria casa, lontana ben settanta chilometri da Alessandria.

Meno classico, ma molto piu probantc, <b quest’altro racconto pure 
di Allan.

Une dame de nOtre connaissance, medium, cut un jour I'idie d'£voquer I'Hsprit 
de son petit-tils qui dormait dans la mime chambre. L'identite fut constatie par le 
Inngage, les expressions lamilieres de I'enfant, et par le recit tres exact de pin-
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sieurs choses qui liii ctaient arrivees ft sa pension; mais une circostance vim la 
confirmer. Tout ft coup la main du medium s'arrfite au milieu d'une phrase, sans 
qu'il soit possible de rien obtenir de plus; ft ce moment, 1'enfant ft demi reveille 
fit plusieurs mouveinents dans son l it ; quelques instants apres s'etant rendormi, la 
main marcha de nouveau, continuant l'entretien interrompu. L'evocation des per- 
sonnes vivantes, faite dans des bonnes conditions, prouve de la maniere la moin 
contestable l'action distinctc de l'Esprit et du corps, et par consequent l'existence 
d'un principe intelligent ind£peudant de la matiere. (Voir dans la Revue spirite de 
1860, pages 11 et 81, plusieurs exemples reinarquables d'evocation de personnes 
vivantes*. (1).

Molti avvenimenti lianno confcrmato pienamente le alTermazioni 
del grande scrittore francese.

Ora, studiando la sloria della bassa magia, spesso accade di leg- 
gere terribili relazioni di fatti occorsi a maghi in istato di sdoppia- 
memo. E siccome il corpo astrale b proteiforme, come ha dimostrato 
il Papus, il mago pub uscire tanto nella forma umana, quanto sotto 
quella animale. Abbiamo cost i fenomeni noti col nome di licantropia. 
Del resto la relazione magnetica fra il corpo lisico ed il doppio astrale 
che si allontana, sembra che possa continuarc anche dopo la morte 
(vampirismo), e che in tal caso spaventevole, le ripercussioni avven- 
gano dal corpo fisico sul doppio materializzato.

Il D’ Assier, nel libro « L’Umanit& postuma », racconta un caso di 
licantropia, avvenuto nel 1853 a Sbrisols, nel cantone di Sainte Croix.

Un meunier nomine Bigot, egli dice, avail quelque renom de sorcellerie. Un 
jour que sa femme se levait de grand matin pour aller laver du tinge, non loin dc 
l'liabitation, il chercha ft la dissuader en lui repetant ft plusieurs reprises: « N'y 
va pas, tu auras peur ». — • Pour quoi done aurai-je peur? reprenait la femme *. 
— • Je tedisquetu auras peur. Ellene tint aucun compte de ces menaces et partit. 
A peine £tait elle installee au lavoir, qu'elle vit un animal qui allait et venait de- 
vant elle. Comme il n'6tait pas encore jour, elle ne put distinguer nettement st-s 
formes, mais elle crut reconnoitre une espece de chien. Importunee par ses allcts 
et venues et ne pouvant le faire fair, elle lui lan^a son battoir qui l'atteignit ft 
l'oeil. L’animal disparut aussitOt. Au mCme instant, les enfants de Bigot entendi- 
rent ce dernier pousser un cri de douleur dans son lit et ajouter: « Ah! la coquine! 
Elle vient de me crever l'oeil ». A partir de ce jour, en eflet, il devint borgne. 
Plusieurs personnes m'ont racontc ce fait et le tenaient des fils mfme de Bigot. 
Ici, pas de doute possible sur I'auteur de cette scene de lycanthropie. C’est bien la 
personality fluidiqiie du meunier qui s'echappe pendant qu'il est au lit et vagabonde 
sous une forme animale.

( i )  v. Op. clt., p. 384.



Altri due casi terribili di ripercussione di ferita prodotta sul corpo 
astrale di un vivente sdoppiato, sono narraii dal Larousse:

Fincel rapporte tr6s-gravements qu'un jour, dans lcs rues de Padoue, un loup- 
g.irou (ut pris, qu’on lui coil pa les pattes, et qiii aussilOt il reprit la forme hu- 
raaine, avec les braset lespieds de inoins. Autre fait analogue: L'an 1588, dans tin 
village d'Ativergne, un gentilhomme, 6tant le soir ft sa fenCtre, ape rent tin chas
seur de sa connaissance qn'il pria de lui apporter du gibier. Le chasseur le lui 
prornit, puis s'£tant avancii dans la plaine, il vit devant lui un gros loup qui venait 
ft sa rencontre. Il lui lanpa un coup d'arqtiebuse et le manqna. Le loup se jeta aus- 
sitOt sur lui et l'attaqua fort vivement; mais le chasseur se d£lendit bravement et 
coupa une patte de l'animal avec son couteau de chasse.

Le loup s'enfuit en hurlant; comine la nuit approchait, le chasseur gagna la 
maison du gentilhomme, son ami, qui lui demanda s'il avail fait bonne chasse.

Il lira immediatement de sa gibeciere la patte qu'il avail coupee au loup; mais 
il fut bien epouvantt- en trouvant, au lieu de la patte, une main de femme, et a un 
des doigts un anneau d'or que le gentilhomme reconnut f-tre celui de son Spouse. 
Il courut aussitot aupres de celle-ci, la trouva assise aupr£s du feu et remarqua 
qu'elle cachait son bras droit sous ses vftements. Il la somma de inontrer sa main, 
constata qu’elle etait coupee, et ne pouvant plus douter que sa femme ne fflt un 
loup-garou, il la livra a la justice. Elle fut brftlCe publiquement. Boguet rapporte 
ce conte avec plusieurs autres de la mfime force.

Parlano di licantropia le leggende popolari (folk lore) di ogni 
paese d  ; poich6 sembra che realmente fenomeni di sdoppiamento 
zoomorfici siano avvenuti ed accadano ogni qualvolta persone indotie 
d’Occultismo, acquisiscono praticamente 1’uso di poieri psichici d’in- 
limo ordine-

Fra gli scrittori classici, Virgilio, Strabone, Varrone; e nel mondo 
cristiano, prima S Agostino e S. Girolamo, poi tutti i piu noti teologhi
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(U 11 P ira f t, nell'opera  *  Hiblwgrajpa delle tradition* popolari d'Italia, (Carlo C lausen Kdtlore, 
Palermo, 1S94), ci da questa  Im portante bibliografta, la quale d im oslra  come la credenza itella lican* 
tropia sia diffusa anche  in ((alia. — O k Krakcksco G knnako , « II lupo M an n aro *  Ne La Nuova  
Provincia di Molise,, anno V, n. 33, Cam|K»basso, 20 agosto 1885. - Co ntk  ( M ichele Fortunio) « Lupo 
Mannaro n In Terra dei Xuraghes, anno I. 11. 4, Sassari, 23 oliobrc 1892, T ip . e  Libr. G. G alltzzi. 
In 4*. cent, to (Bnzzetto basato tu tto  sulla credcnza d -l lupo niannaro in Sardegna). — « Il L upo  
M annaro in S ic ilian  A pagg. 47*50 della Shenna d e ll’* A vvenire Vibonese », 1887. Palm i, T ip . G. 
i.oprcsti, 1887, in S'*, pagg. 167. Ku ripubolicalo col titolo « C rcdenzc popolari siciliane. II Lupo 
M annaro »*, nel (Homale di Sicilia, anno XX IX . n. 58, Palerm o, 27 febbraio 1889. R is tam p a .: « | l  
l.upo  M annaro* . Nel (7 . B. Basile, anno VII, n. n ,  pagg. 86*87, Napoli, 16 novembre 1889. Q uesta 
ristam pa fu fatta sopra la Slrenna accennata. — G u  sk itk  PiTRfc: « l/st e Costnmi, Credenre e 
Pregiudisi del popolo sictliano » raccohi e descritli. Vol. I., Palermo, L ibreria L. Pedone Laurie! Hi 
Carlo C lausen, (L. 20). — «Sena Veins », Superslizioni, Canli, Indovinelli e Gluochi. NeirXrcAfz'ro, 
vol. IX, pagg. 52!»53o, Palerm o, 1890, vol. X , pagg. 28-32. 1891. (Contiene: S tregbe — L a n o tte d e i  
mortl — Lnpi M annari — Spirit! — Tradizioni sucre — M edieina po|»olare).



e giuristi, ci attestano dell'esistenza di uomini che potevano metamor- 
fosarsi in lupi od altri animali catiivi.

Nel « Processo delle streghe del Tirolo » <*) pubblicato dal Dan- 
dolo, leggiamo questo luogo importante del verbale che reca Pinter- 
rogatorio delle accusate:

Immediatamente la Mercuria soggiunge: • Si che Lucia ha siriato Cristoforo 
Sparamani liglio di Cecilia. Richiesta come sia al fatto di ci6 rispose: • una volta, 
andaado fori di notte a spasso col diavolo, mi disse Lucia, che voleva faturare 
Cristoforo; poi mi disse che I'aveva striato con unto datoli dal diavolo, spolveriz- 
zato de polveri d’ossi di mono, ungendoli le mani, piedi e tutto; e il detto Cristo
foro dormiva; anzi che anchor io era presente; et eravamo in forma di gatlo.

E veniamo ora a considerare una classe di fenomeni molto lugu- 
bri, ma che ci fanno intendere assai bene quali siano le relazioni, i 
vincoli fra il corpo e lo spirito, anche dopo avvenulo quel misterioso 
fatto per convenzione chiamato morte. La mummificazione dei cada-

l
veri nell’Egitto antico, sembra che fosse dovuta alia credenza che, 
fossero possibili, od almeno molto piii facili, le comunicazioni dello 
spirito dell’estinto con questo nostro mondo inferiore, mentre il cada- 
vere continuava a mantenersi incorrotto.

Cosl pure i necromanti dell'evo medio affermavano potersi otte- 
nere 1’ubbidienza incondizionata dello spirito, il quale da poco avessc 
abbandonata la carne, infliggendo realmente e minacciando sevizie al 
eadavere. Ricorderemo soltanto l'autoritit di Apulejo, il quale, nell’ « A- 
sino d’Oro », narra dell'uso invalso nell’isola di Creta di porrc un guar- 
diano di notte a difesa del corpo delle persone trapassate di recente; 
aflinchfc le crudeli maliarde di allora non avessero potuto impadro- 
nirsene. Il luogo del capolavoro di Apulejo £ opportuno anche per il 
fatto che in questo il grande teurgo romano parla di licantropia. Li 
non si limita a considerazioni generiche, ma ci narra di un caso in 
cui il vegliante fu forzato al sonno per forza d’incanto, indottogli da 
un animale piccino e con occhietli terribili che. a notte alta, gli ap- 
parve e lo vinse. 1
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(1) tl tltolo complcto del volume u quuslo: n La signora di Monza e le S h e g h e d e l Tirolo • .  
Process! famosi del secolo X V II, per la prim a volla cavaii dalle FiU e ori^iimli per cura del C. T . 
D andolo . Milano, D itta  Boniardi*Po>;liani di Krnienegildo Besoz/.i, 1855 (v. p. cot).
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I fenomeni piu tipici e tremendi sono perb quelli di vampirismo 
Fin nell’antichissima civiltit babilonese, v’era la credenza, attesta- 

taci da embrici recentemente decifrati, che i morti, in determinate 
oircostanze, potessero ritornare sulla terra dalle oscure regioni della 
disperazione, a nuocere ai viventi ed a pascersi del loro sangue.

Presso i Qreci e i Latini, a parte il mi to di Lamia, esisteva la 
medesima credenza; ed Eschilo, nella tragedia intitolata « Le Eume- 
nidi », ce le descrive come spiriti malvagi che perseguitano gli uomini 
colpevoli e li dissanguano.

Via tosto, fuor di qneste soglie: i sacri 
Miei recessi sgombrate; o tu nel petto 
Rapido serpe che dall'arco io vibro,
Ricevendo, per spasnio getterai 
Un'afa schiuma, il raggrumato sangae 
Vomitando che agli uomini succhiasli.
Qui venir non vi lice: ite ove loco 
Han capitali pene, e strappar d'occhi,
E uccisioni; ove ne’ figli spento 
II seme vien dell'iiman germe; dove 
Sou mozze membra, e lapidate genti,
O pieta domandanti in lunghi gemiti 
Su aguzzo palo infisse. Udiste, o dive 
Dngli iddii d e te s ta te ..................................t3t

E la loro belluina lerocia sanguinaria le Eumenidi confessano, 
gridando ad Oreste queste parole:

Perd t'e forza la vermiglia spuma 
Darmi invece a succhiar delle tue vene,
Si ch'io da le desuma
Pasco a mia sete nella fiera beva:
Indi spolpato e dissanguato, vivo 
Trar ti voglio sotterra in fra gli spenti,
Del ntatricidio a sodisfar le pene.

(U D. Cai.mi:r * Dissertations sin Us appcn t lions (Us anges ft su * Us revenants ft  raw* 
pires. h (1746).

D a v an /.a t i  G i c s h p p k  (P atriz io  Florentiiio e T ranese, Cavalier? Gerosolomiiaiio, Arcivcscovo 
di T rani e Palriarca  di A lessandria), «  Dissertations sopra 1 Vontpiri» (’l l  ediz.). Napoli. 
M DCCLXXXIX. Presso Filipj>o Raimondi. In ft*. pa«R- XXX-?30. (Contiene : una prefazione: una 
ded ica; la v ita del D avauzati ; una leltera a P . P. Benedetto X IV  sopra la riform a delle feste. ed 
inline 1'opvra divisa in diciotto capiloli).

(2) V. tiad u z . di F ki.ich Bm .i.o t t I, F irenze, Barbcra, 1K71 (p. 447).
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L i vedrai qual riceva
Degna merce chi fu agli dei cattivo,
O all'ospite, od a' suoi cari parcnti.
II gran Pluto laggiu, d’ogni delitto 
Conoscitore, ha sede:
Pluto che tutto vede,
E tutto porta nella mente scrilto (ti-

Nell’antichity si credeva che il mago potesse servirsi di ogni specie 
di spiriti e che anche da se stesso li imitasse, in vita ed in morte.

Ci sembra quindi necessario di riferire la narrazione di alcuni casi 
notevoli di vampirismo, perchb ditnostrano che vi pub essere riper- 
cussione di ferite e distruzione completa tanto delle materializzazioni 
quanto della causa e della possibility stessa di queste, ferendo o di- 
struggendo col fuoco un cadavere.

Oltre alia testimonianza di molti illustri scrittori ed all’opera clas- 
sica di D. Calmet, fanno fede su questi fatti misteriosi (dei quali 
pure abbiamo ricordo nelle leggende popolari delle Alpi), le disposi- 
zioni legislative polacche, secondo le quali era prescritto un determi
nate procedimento per riconoscere i vampiri e per combattcrli. « Les 
Grecs et les Valacques, les Serbes, douleraient de tout plutOt que 
des vampires, qu’ils appellent « broucoulak », dice il Pascal <0. Nelle 
sue celebri « Novelle moscovite * il Turghenieff raccontacon eleganti 
aneddoti uno di questi avvenimenti spaventevoli (3). Egli narra di es
sere stato trasportato per molte notti, da un fantasma misterioso sopra 
le cittk ed i continenti addormentati; e d’essersi poi accorto che la 
sua guida incognita ed apparentemente affettuosa e gentile, era uno 
spaventevole vampiro di Sarmazia. Ecco le parole con cui l’autore 
narra l’ultimo episodio:

Un debole sospiro si iece udir vicino a m e; volsi la testa. A due passi, mi gia- 
ceva accanto, stesa sull'erba, una giovane donna senza moto, coperta da una lunga 
veste bianca. I suoi lunghi capelli erano sparsi, ed una delle sue spalle era sco- 
perta. La mano sinistra stava dietro la testa; l’altra le riposava sul petto; i suoi 
occhi erano chiusi, e suite sue labbra scorsi come una schiuma sanguigna. Era 
Hllis? Ma Ellis era un fantasma, e davanti a me avevo una donna in carne ed

t«) v . p. 452-453,
(2) n Les sept Principes de t'homme ou sa constitution oci utte ttapres ta Theosophie ». 
13) V , la novella « Apparizioni



ossa. Mi trascinai verso di lei e curvandomele sul vollo: • Ellis, le dissi, sei tu? > Su- 
bito con tin lento fremito le sue palpebre si aprirono, e i suoi grandi occhi neri si 
fissarono su me. Ero come forato, imbevuto del &uo sguardo.... e, quasi al mede- 
simo istante sulle mie labbra si applicarono due labbra calde, dolci, ma odoranti 
di ...................

Secondo POccultismo, il fenomeno suddetto accade quando la 
morte non e venuta completa e serena e, per misteriosa fatality, lo 
spirito, dotato in vita di conoscenze magiche e di una perversity di 
delinquente feroee, cerca di mantenersi vincolato al corpo per mezzo 
di sl'orzi supreini, rifuggendo con orrore alia inevitabile dissoluzione, 
ed alimentandolo percib col prendere la vitality ai vivcnti.il cadavere 
rimane allora in istato letargico, lino al momento in cui i parenti, gli 
amici o i conterranei delle vittime, riescono a scopnre l'autorc dei 
delitti notturni ed a distruggerlo.

Forse 1’uso di cremate i cadaveri o di seppellirli con cibi di ogni 
specie, e stato ispirato dalla necessity di preservare tanto i morti 
quanto i viventi da queste orribili sventure <*>.

In un articolo della * Revue Britanniqne  » del marzo 1837 (v. 
p. 165-167), sull’isola di Candia, fc riportata la narrazione di un caso di 
vampirismo cost:

En aucune contrce du Levant, la croyance aux vampires, qu'ils appellent Ka- 
takhancs, n'est aussi g<rn6rale que dans cette ile. Voici un recit (ait il n'y a pas 
longtcmps A un voyageur anglais, M. Pashley, qui le rapporte dans lcs termcs 
mimes qui lui a e«i raconte: Cette legcnde se rapproche beaucoup par lc fond et 
la forme de cclles que le moyen age a leguees aux contrf-es de I'Occident.

Un jour le village de Kalikrati, dans le district de Sfakia, fut visitd par un 
Katakhanes, et les habitants s’efforcerent en vain de dCcouvrir qui il 6tait et 
d'oii il venait. Ce Katakhanes tuait non seulement les enfants, mais encore les adul- 
tes, et il dtendit ses ravages jusqu'aux villages des environs. 11 avail etd cnterre 
dans l'eglise de Saint-George a Kalikrati, et une arche avail 6td construite au-des- 
sus de sa tombe. Or, un berger, gardant ses moutons et ses chevrcs a up res de l’e- 
glise, et ayant etc surpris par une averse, vint se refugier sous l'arche du tombeau. 
Apres avoir 0t6 ses arincs pour prendre du repos, il les posa en croix a c0t6 de la 
pierre qui lui tenait lieu d'oreiller.

(i) As o t  !>k Maizikrkr nel «< Corfue sacro  * cilando t. V II, p a n e  ! I \  54. Paytorrt
Zotoaytro, 5a: A s v c k t ii., Comp. ra g . 5.S1 : Z m rf A v fy ta , dice che i fcdeli a lia  religione di Zoroa* 
s tro  m non so ltc rrano  i m orti, per ten ia di profanar la te rra  ; ma li pongono in tom be di pic tra  e 
sopra letticcioli, coperti ciascuno d 'u n  inaterasso ; depongono presso di loro provvlgiom  per Ire  giorni* 
perche per tu tto  <|ucllo spazio I'auim a non si alloutaiia dal corpo... ».
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La nuit vint. Le Katakhanes, sentant alors le besoin de sortir pour faire dn 
mat aux homines, dit au berger: Compere, leve-toi de Hi, car j'ai des affaires qui 
m'obligent de sortir >. Le berger ne repondit ni la premiere fois, ni la seconde, 
ni la troisigine; car il supposa que le Katakhanes 6tait I'auteurde lous les crimes 
commis dans la contrge. En consequence, la quatrieme fois qu'il lui adressa la 
parole, il d it: • Je ne me leverai point de la, compere, car je crains que tu ne vail- 
les pas grand'chose, et tu pourrais me faire du m al; mais s'il faut que je me leve, 
jure par ton linceul que tu ne me toucheras pas, et alors je me leverai >. Et le 
Katakhanes ne prononva pas les paroles qu'on lui demandait; toutefois, le berger 
persistant a ne pas se lever, il Unit par faire le serment qu'on exigeait de lui. 
Sur ce, le berger se leva et Ota les armes du tombeau; alors le Katakhanes sortit, 
et apr&s avoir salue le berger, il lui dit: « Compere, il ne faut pas que tu t'en ailles; 
reste assis la, car j ’ai des affaires dont il est nccessaire que je m'occupe; mais 
je reviendrai en inoins d’une heure, et j'ai quelque chose a te dire ». Le berger, 
done, l'attendit, et le Katakhanes s'en alia a environ dix milles de la, ou vivaient 
deux epoux nouvellement maries. et il lesOgorgea tons deux. A son retour, le ber
ger s'aper;ut que les mains du Katakhanes ctaient souillees de sang; et qu'il por- 
tait un foie, dans lequel il soufflait, coinme font les bouchers, pour le iaire parai- 
tre plus grand. « Asseyons-nous, compere, lui dit le Katakhanes, et mangeons le 
foie que j ’apporte >. Mais le berger fit semblant de manger; il n’avalait que le 
pain et laissait tomber les morceaux de loie sur ses genoux.

Or quand le moment de se sfpnrer fitt arrivg, le Katakhanes dit au berger: • Com
pere, ce que tu as vu, il ne faut point en parler, car, si tu le fais, mes vingt on- 
gles se fixeront dans ta chair et dans cellc de tes enfants ». Malgre cela, le ber
ger ne perdit point de temps; il alia sur-le-chainp tout declarer it des prOtres et a 
d'autres personnes, et on se rendit an tombeau, dans lequel on -trouva le corps du 
Katakhanes, pr&cisement dans l'Otat ou il £tait quand on l'enterra, neanmoins tout 
le mond fut convaincu que c' etait lui qui f-tait cause des inaux qui pesaient sur 
le pays. On rasseinbla done une grande quantile de bois que Ton jeta dans la 
tombe, et on brula le cadavre. Le berger n'etait pas present; mais quand le Ka
takhanes fut a moitie consume, il arriva pour voir la fin de la c£r£monie, et alors 
le Katakhanes craclia, pourainsi dire, une goutte de sang, qui tomba sur le pied du 
berger, et son pied se dessOcha comme s'il eOt eU* consume par le feu. Quand on 
vit cela, on fouilla avec soin dans les cendres et on y trouva l’ongle du petit doigt 
du Katakhanes, et on le brula aussi >. Telle est la terrible histoire du vampire de 
Kalikrati.

Ed inline ricorderemo un fenomeno, pure della stessa specie, nar- 
rato da D. Calniet i'», e riprodotto dal D’Assier (*», e da Teodoro 
Pascal (3*.

~ • Apres qu’en 1718, une partie de la Serbie et de la Valachie fut f*chue it l'Au- 
triche, le gouvernement autrichien recut plusieurs rapports qui lui Ctaient adresses

( 0  V. Op. cil.
(a) « HumaniU poslhume *.
(3> « Les sept Principe* de t'hvmme ou ut constitution occnite d ’aptes ta Theosophie »► (v. p. 41).



par ]es commandants des troupes cantonnPs dans le pays. On y disait que c'Ptait 
tine croyance gpnprale parrai le peuple que les personnes mortes, mais vivant en
core dans le tombeau, en sortaient en certaines circonstances pour aller sucer le 
sang des vivants et entretenir ainsi sous terre un reste de sante et de bien-Ptre.

Dejft, en 1720, un rapport annoncait qu'a Kisalova, village situe dans la Basse- 
Hongrie, un certain Pierre Ploggowitch, dix semaines environ apressa sepulture, 
etait apparu la nuit a plusieurs habitants et leur avait tellement serrP le con qu'ils 
Ptaient morts de cette maniere neuf personnes, les unes jeunes, les autres Ogees. 
Sa veuve mpme avail etP inquietPe par lui et avail quittP, a cause de cela, le vil
lage. Les habitants demanderent au Commandant de Gradisca I'autorisation d’ex- 
btimer le cadavre et de le brftler. Le Commandant la leur ayant refusee, ils de- 
rlarerent qu'ils quitteraicnt tous le village, si on ne leur accordait pas leur de- 
mande.

Le Commandant se rendit done au village avec le cure de Gradisca. II lit 011- 
vrir le cercueil de Pierre et Ton trouva son corps intact, ft 1'exception du bout uu 
nez qui s'Ptait un peu dessPchP; mais il n'exhalait aucune mauvaise odeur et res- 
si-mblait plutot ft un homme endormi qu'ft un mort. Ses cheveux et sa barbe avaient 
crQ, de notiveaux ongles avaient remplace ceux qui Ptaient tombes. Sous la peau 
exterieure, qui paraissait bIPme et morte, avait poussP une autre peau vive; les 
mains et les pieds ressemblaient ft ceux d'un homme en bonne santP. Comme on 
trouva dans sa bouche du sang tout frais encore, le peuple crut que c'Ptait celui 
qu’il avait sticP ft ceux qui Ptaient morts tout derniPrement et on ne put 1'empPcher 
d'enfoncer dans la poitrine du cadavre un pieu pointu. II sortit alors beaucottp de 
sang frais et pur de la bouche et du nez. Les paysans jetPrent le corps sur un 
bflcher et le brfllprent ».

Dans tous les exemples citPs par Dom Calmet — cosi commenta Th. Pascal, — 
les cadavres accusPs ne furent brftlPs qu'apres sPrieux examen et constatation mi- 
nutieuse des signes des vampires: fralcheur de teint, ccoulement d’un sang vif ft 
la piqflre, etc.

Le savant bpnedictin se pose une serie de questions au sujet de cette conser
vation miraculeuse du corps; de ces courses hors de la tombe sans trace de re- 
muement de la terre au lieu de (’inhumation ; de la boue trouvpe sur les pieds des 
vampires, inesplicable et n'existant pas sur les autres cadavres du mPme cimetiere; 
de l'alimentation de ces morts vivants , et enlin de la cessation subite de tous les 
phPnomenes une lois la crPmation des vampires operec. Les cas Ptaient si lrPquents 
dans son pays qu'il lui Ptait impossible de les nier.

A ceux qui appellent la destruction des corps des vampires un aveugle prPjugP, 
des Mousseaux repond que tout a une cause, et que si I’on n'avait vu des revenants 
venir sucer la vitalitP dcs vivants et ces vivants mourir d'Ppuisement, on n'aurait 
jamais trouvp des corps, enterres depuis deux ou trois ans, consPrvcs, souples, ro
ses, les yeux diverts, et 1'on n'aurait pas vu le sang naturel, ruisseler des bles- 
sttres qu'on leur infligeait et de la decapitation qu'on leur faisait subir (•).

< I > (V. p. 51*5.1) — Quest! fenoincni di vainpirism o stupiscono e sem brano incredibitl, nia inolti 
a ltri fenomcni siranissim i sono s ta ll consta ta ll dagli antropologi, i quali (v. Canhstkini " Artho- 
pologia >') pnrlano di ritorno  a lio  stato  giovanile di vecchi, ecc. ecc.



Molte prove ancora si potrebbero addurre per drmostrare come 
la magia conoscesse i fenomeni di ripercussione; ma basterft soltanto 
ricordare, inline, che i grim oires prescrivono l’uso della spada e del 
pugnale nei casi di apparizioni spontanee pericolose o di evocazioni 
di spiriti malefici che si malerializzino e tentino di nuocere <0.

* * •
Gli spiritisti hanno ripetuto, riprodotto e constatato, spesso incon- 

sciamente, molti fenomeni magici. Talvolta gli sperimentatori moderni 
piu coraggiosi, s’arrestarono spaventati dinanzi a fenomeni meravi- 
gliosi dei quali non conoscevano le cause; e la cui spiegazione st^ 
nelle antiche dottrine della tradizione, e specialmente, in Occidente, 
nel Cabbalismo.

Ricordo, per tutti, if caso occorso al Gibier; il quale sperimentava 
col medio Slade, una sera, nel suo gabineito di studio, nell’Istituto di 
raedicina, presso a cadaveri. II fatto 6 mol to noto: il medio fu preso 
da terribili accessi di ossessione, e si slancib contro il Gibier per col- 
pirlo con un banchetto; tanto che il famoso professore certamente sa- 
rebbe rimasto soccombente nella lotta se non si fosse ricordato di aver 
letto che con un gesto (e subito l’esegul con successo) fatto in determi- 
nata maniera contro un ossessionato, gli si poteva togliere ogni forza e 
liberty di offendere. Cosi egli si salvd: con un mezzo che a tutta prima 
sembra davvero inutile e da ingenui, e che ci e insegnato dalla tradizione. 
Con lo studio deH’Occultismo, specialmente delle dottrine teosoliche, 
molte lacune dello Spiritismo sarebbero colmate, molti suoi dati deboli 
verrebbero lafforzati dinanzi alia scienza ed alle religioni; ed anche con 
1‘esame accurato della stregoneria, (che fu tanta parte del pensiero dei 
nostri antenati e della storia della Chiesa e delle eresie), si potrebbero 
formulare ipotesi nuove, e creat e sicure speranze.
. Fra i fenomeni medianici e quelli della goezia, non esistono difTe-

( 0  V. le opere del Papus, ed it bel libro, scritto per occultisti, di Albssandko Sacchi «/*/*• 
iu x io n i d i Scienza Occulta  ». rBocca Edit,). li Papus, nell’opera * Trent4 element aire de M agic p ra 
tique, A daptation, Realization, Tkeorie de la M agic avec une Appendice su r  Vhistoire e t la biblio
graph ic  de I'cvocat/on m agique» ;2me ed., Paris, Biblkxheque Chacornac, 1906), scrlve: m Pour detruire 
lea actions malfaisantes on peut soit entourer (a personne maleficlce d'epees et de couteaux effilec 
quand la dite personne est au lit el dort. Dans les cas plus graves, une couronne de pointes places 
autour du front rendra de grands services... En resume, avec les aJmaftts et les pointes, te pratlden 
possfcde d ’excellems tnoyens de defense coittre I'envoutement par action astrale ». (v, p. $57;.



renze fondamentali fuorchfe hello stato d’animo, nelle intcnzioni degli 
sperimentittori. • : ■ - : ■ ■. •• ■ ■ ■■ > !

Le esigenzepositiviste, sperimentaliste, del pensiero moderno hanno 
costretto.di fatto gli spiritisti a cercare prove, sempre piu gravi e  mat 
teriali, alia dottrina della sopravvivenza dell’anima alia mortis; li ha 
indotti ad occuparsi in modo esclusivo di manifestazioni del perispi- 
rito o d’aequistarsi materialmente per suo mezzo.' •’ ' *• •
;n  to  tal roaniera lo Spiritism© otteneva iuna grande vitto ria sullo  

scetticism d moderno, vincendo colie stesse sue arm i, il m atet ialfsnioi 
jytnto forte.eiintratisigente.- , •• " • > t-t-i: •

Purtroppo perO queste prove della mediahitA ihaniio una stupefa- 
cente somiglianza coi fenomeni operati, in altri tempi, dagli iniziati 
in quelle arti mlagiehe :egoistiche e malefiche dette stregoneria-0)> Co- 
storo si otcupavaho prevalentemente di effettr pratici,. material! e ti otj 
tenervano conilimp Lego; del1 eosi detto.'edrpoastraley desigflazione an- 
tichissima- del pferutpirito deiimodemi spiritisti*. il* i • • • 
i I fenomeni: simpatetici/ i casi !di .Tipercusstone, dovevano< perciO 

verificarsii famlntente anche nelle esperienze;medianiche.‘ i
.cTutti a iprindpali scrittori di spiritismo studiaroito 1'fenometii sim-* 

patetici strettaraentE collegati. eon quelli di ripercusfcjone perfcib
dimostrarona esi.stere.un rapportovcontinuo, durante lei matrrfe'stazioni 
medianicbei fra; H'corpo del medio.e la forza piir o meno cohdemsata 
eci.intelligente.iche/opera-a distanza:; < • • tf'Ps.L f t  ••!},- <•! rn.'J

bastengtLiperfcib di accennare a qualcuno; dei piii •noti fenomeni: 
..•Una volta il' LptHbroso vide apparire, durante; una seduta ihedia- 

nicagun famasma dalla testa perfettamente raaterializzata. Allora eglr 
tagliO rapidiuqente- una Miocca di rapelli dr quella'forma umana e  II 
tenne stretti nel pugno.^Sparito poco. dopo, il. fantasma 'apri'la manO 
e trovO, inveeecdei, Catpelli, un pezzetto di- stoffa. Questa- era dello

f i)  A proposito di t|uvsta som iglianza fra medianit& e  strcgoneria  la Bi.avatkky scrlveva nel 
ibro « La Chiavt della Tios6ftid9\ ' »**•• • *’ ” •**' i )

« J e  protdstc done, them contre le m ysticism * spiritucl. mais contre cetle  m ddium nite qflr 
vou» m et en 'rap p o r t avec Km? led hitins-qwi petivent vous a tte in d re ; Vuri est une chose ssln te , 
quii eleve et o n o b ltt; I 'au tre  cst tin phcnomfcne du ' genre  de c e u t qui, FI y a  deux sifccles, 
caufre*- la p e rte  de tau t de sorciers et de so rciires. LlKes G lanvif e t  les au tres au teu rs  qui * ont- 
tra ite  du svjet dd la sorcellerie, e t vous y  trouvere* la inajorite, slnoh la totallt'e, des phenomfcnefc 
physiques d a .«  SpFritianfe » du X IX  siecle »i (v, « C lef de la Therisophle », p .: e7»).* * • 1 •

( i)  V / v/jncknco i'L’MMOt.o d .ShIU bast positive dtllo  spiritualism * w; I)K K orflA s: ed a ltri.
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stesso colore e qualita di quells che formava il vestito della Paladino! 
AUorajSi, esaminb laccurathmente questo abito e si trovb che aveva 
un bdco. essendogli stato tagliato ed asportato un pezzetto di tessuto 
della stessa forma di quello restato in mano al Lombroso, e che rap- 
preseuU.va la. trasformazione della ciocca -di capeili tagliata da lui al 
(antasma materializzato- Pqragoniamo questo fcnomeno a quello ac- 
caduto al cacciatore nei .Bassi Pirenei e che diede origine, come di- 
cemmo'ad un grave proeesso distregoneria; e vedremo come l’uno 
serva/a Bpiegarci 1’iiltro, od ulmeno.a renderlo degno della nostra at- 
tertzione..' -f  / • - . I

Due altri casi> avvennero pure -al Louibroso. Una m ano m edia- 
pica m aterializzata, in altra  seduta,. venne t in ta c o n  m ateria colorata 
da uno sperim entatore :-dopo si constatb che una m ano della m edia 
e fa tin ta j-e p p u re  gli astan ti erand-ben certi che la  mano ■ m ntem liz- 
z n t t t  non m u q u e lla  del medio, n& poteya esserla.-;; ■ i i, . .

, Del- pari unncaso simile I v-alse a suscitare asprercritiche contro 
raedianiit& e  spiritisti- dal- prof. Blaserna* e. da un giornalista- molto' 
ignorante* Ad una . testa materlalizzata venne pdrto un bicchiere di 
mhrsald (mentre era visibiie il capo del medio).; Il fantasma bevve e  
poi disparve: Una signora, subito dopo la. sparizione, abbraccib 1’Eu-. 
sapia ed avvertlchp le sue labbra odocavano di tnarsala. Questo fe- 
nomeno sembrb inesplicabite, e molto discredits ingiusto susdtb contro 
la Medi&nit&.edi suoi cultori; eppure a-d essi sarebbtj stato. ben facile 
diCendorsi,' se avessero-potutoi dimostrare che ii fenomeni di ripercus*- 
sione sono possibili, ;ed anzi accaddero: nella stregoneria e. possono. 
osservarai.neiripnotisitlo.rji.. ,• . < . - i . b < i< u. •! I  «.:

Nei casi di vampirismo, che citammo, lot spirito materializzato. 
suggej laltrui tla forza vitaleed i liquidi, che van no ad alimentare il 
corpo'-giacente»in-istato -letargicb. Infatti scrive il Papus che: « le*. 
elementals- et- les ilarves se nourrissent de substance ascrale; le sang: 
copeLent Jet'plus de cette substance *< «>. .1 -r.rv■■ ■ • 1 :<»'• Ii

:-Cost,net sonnp ipnoticoili vino bevuto, dttrante:una seduta, da uno 
sperimentatore, causb l’ubbriachezza dell’ipnotizzato! Questo strano
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(I) V. « Tra ite  elemrntaire de M ugie fit atique  », fi. / j j .



fenomeno diede origine a ricerche molto serie degli scienziati Luys 
ed altri, e condusse a scoprire l’azione a distanza dei medicinali.
• In awenire questa grande invenzione avra sorprendcnti ed incal- 
colabili effetti I

Peri> non solo occasionalmente, avvengono i fenomeni di riper- 
cussione di sostanze d’energica potenza, ma, secondo la D'Esperance «), 
celebre medio che sperimentb col Friese, coll’Aksakof! e con altri dei 
primi spiritisti europei, sarebbe continua l’influenza esercitata dall’am- 
biente in cui avvengono le materializzazioni, sulla salute del medio. 
Ella infatti potfe constatare che, se fra gli astanii v’erano fumatori o 
bevitori, le emanazioni dell’alcool e della nicotina, offendendo il fantasma 
materializzatosi per mezzo dei suoi fluidi eterici, le arrecavano danno, 
producendole impressioni fisiche, disturbi e malattie.

E molto grave fu il caso occorsole durante una seduta, nella quale 
apparve un fantasma tutto intero, e materializzato in maniera perfetta. 
Ella racconta che giaceva in trance, nel gabinetto medianico, e che 
fuori di questo, il. fantasma, tanto reale che sembrava un itidividuo 
incarnato, camminaVa per la stanza ed eseguiva quanto gli specimen- 
taiori chiedevano. Uno di questi, ad un tratto aggredl in modo brutale 
il fantasma, stringendolo con forza. L’eftetto di questo atto fu molto 
grave per le i: mentre avveniva, si sentl soffocare; e dopo, stenti) vari 
mesi per riacquistare buona salute.

Gli spiritisti possono sperimentare, e provare i fenomeni di riper- 
cussione mostrando agli increduli come le punture infcrte ad un pezzo 
di carta, per esempio, nel quale sia stata fissata una parte della sen- 
sibilita della mano di un soggetto in istato di trance, magnetica, si 
ripercuotano sulla sua mano «>.

Oai fatti esposti mi sembra di essere autorizzato a concludcre. 
adunque, che il colpo di rivoltella del pazzo di Dresda, nel caso che 
fosse dimostrata l’inesistenza del trucco da parte del medio, colpendo 
il fantasma, pub avere ferito, secondo quanto c’insegna la storia della 
magia e quella dello spiritismo, il medio in trance sebbene lontano.
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Assorbiti tutti gli sforzi intellettuali degli spiritisti nell’ardua 
lotta col materialismo, specialmente a proposito della dimostrazione 
della identificazione degli spiriti, non hanno potuto finora conoscere 
e descrivere la natura del « doppio >, come lo ctaiamavano gli Egiziani, 
ossia del perispirito. Ora la massima parte dei fenomeni medianici, 
sono dovuti al funzionamento, spesso istintivo ed automatico di quello. 
La terapia spirituale, tutti i fenomeni del cosidetto subcosciente, ecc 
avrebbero una spiegazione molto piit consona al vero, e percib ver- 
rebbero accettati con molta minore difHcolta. dagli scienziati, se al 
I’interpretazione spiritica venisse sostituita quella occultista; che intende 
il corpo astrale come un mezzo ed un agente, anche, di moltissimi 
fenomeni supernormali. Conosciuta bene la causa, si potrebbero sempre 
tentare riprove, seguendo i canoni rigorosi della metodologia scienti- 
ftca. Perchfe quando l’agente non ha volontk per si: stesso, 6 possibile 
ed anche agevole il guidarlo ed il condurlo a ripetere le sue tipiche 
manifestazioni. Si pensi che gran parte della fcnomenologia magneti'ca 
consiste in questa occulta attivitk del corpo astrale, e come sia possibile 
di ripetere tutte le esperienze che si desiderano e che furono altra 
volta osservate, soddisfacendo la scrupolositk d’indagine di qualsiasi 
studioso positivista.

Ma per raccogliere tutti i dati neeessart a questo studio del corpo 
astrale, che £ tanta parte di noi, spiriti incarnati, fc necessario dare 
opera ad una sintesi delle scienze psichiche moderne. Bisogna porre 
in relazione i dati, per esempio, della psicometria, con quelli del Nexv- 
Though t; vedere che cosa di originale e scientificamente certo \'£  
nelle pratiche e nelle teoriche dei seguaci della Christian Science, e 
che cosa perfino il fo lk  lore arreca, come contributo proprio, alia 
grande opera di ricerca dell’Anima e delle sue quality.

Parra strano che abbiamoqui nominatoil folk-lore, essendo tuttora 
una congerie di leggende e di racconti sconnessi, superstiziosi e strani. 
Tutto questo £ ben vero; ma £ pur certo che sotto il nome di fo lk 
lore, troppo vago e comprensivo, si accolgono gli ultimi resti di scienze 
spiritiche scomparse, di pratiche e di dottrine che a poco a poco, 
dalla dignitk di scienze sacerdotali, col silenzioso stratificarsi dei se- 
coli, col sovrapporsi nei vart paesi del mondo; di razza a razza, sono



decaduie, a grado a grado, lino a divenire leggenda. 'Ma in queste 
favole apparenti noi stessi abbiamo trovato insegnamenti preziosi.

Infatti v’6 un’altra forza che gli spiritisti trascur.'mo, ed fe la Tra- 
dizione. Questa se in parte si £ perduta fra il popolo minuto, come1 
abbiamo d e tto ,r e s ta ta  perb ben salda e ricohissima nelle sfette oc* 
cultiste. ‘ ■ . .. ' < v  . \ •

Continuare a sperimentare dunque, si; in a con metodo: e questo 
ci e stato tramandato dai padri, anzi dagli avi degli avi. Ed b dovnto 
a mille e mille esperimenti ripetuti e verificati con successo, a cento 
e cento sperimentatori di grande animo, coltura, ed affetto .per lo 
studio dell’Invisibile e dell’Ignoto spirituale. ;

La Tradizione non dar& soltanto il metodo e 1'orientamento per. 
nuove ricerche, ma c’insegner& pure quell’apparato filosoiico che ri- 
sulta dalla speculazione e dalla saggezza di tanti dotti. L’esperimento 
da solo non appaga, perch£ il dato dell’esperienza 6 significativo solo 
per chi coinprende e sa pensare sulle ragioni ultime. Il contadino as- 
siste indifferente agli spettacoli piu artistici della Natura; ed i Cosacchi 
in Cilia diedero ai cavalli per lettiera, i palinsesti stracciati di biblio- 
teche serbanti le storie e le scienze millenarie del primo popolo 
del mondo, e che avrebbero formato la delizia di un sinologo e ne 
avrebbero suscitato l’ammirazione.

E come le dottrine senza la riprova sperimentale non hanno valori 
alcuno, sono pura metafisica; cosl senza filosofia (e specialipente 
senza la lilosofia spirituale della Tradizione), gli esperimenti sono vuoto 
empirismo.

Questa sintesi, questo metodo, questa fusione di reale e d’ideale, 
di concreto e di astratto. ci e dato dalla Teosofia. Purtroppo le opere 
teosoliche piu note (come quelle della BeSant e del Leadbeater) sono 
le meno seric, le meno adatte a dare una conoscenza compendiosa e 
profonda degli insegnamenti che questi autori, privi di pensiero cri- 
tico ed ignari di metodologia, vollero divulgare. Essi posero la propria 
autorita personate, molto discutibile, in ogni momento decisivo delle 
piu ardue dimostrazioni; quando invece la Tradizione avrebbe po- 
tuto offrire dati dell’esperienza molto evidenti, argomentazioni di sag
gezza molto convincenti.
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Per fortuna altri libri ed altri scrittori non inancano <■>, e l’ltalia, 
in cui gli studiosi hanno saputo sempre bene ottemperare 1’ideale ed 
il reale, il sentimento e l’azione, potri vineere le nuove difficolt& che 
si preparano contro lo spiritualismo, in tutto il mondo.

Per ora 6 necessario che gli spiritisti divcngano piu filosofi, e piu 
sperimentalisti i teosofi.

A u g u s t o  A g a b i t i  1
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PER LA RICERCA PS ieH ICH

Q g« m l  d l p r e n o n l« l« n t ,

Nei Ricordi autobiografici dell’insigne scultore Giovanni Dt;pitf!, editi dai suc
cessor! Le Monnier (Firenze 18%), a pag. 352 leggesi un avvenimento che merita 
d'essere conosciuto dai cultori di scienze psicbiche.

Nei Dupre l'equilibrio delle lacoltil intellettuali, il culto della verity, Tonesty 
piii scrupolosa in ogni minima azione, sono doti comprovate da tutta la sua vita 
di artista e superior! a qualunque ombra di sospetto. Percib il fatto narrato dal 
Dupre e da noi riportato gode de' migliori requisiti di veracity, e quindi di credi
bility.

Ecco le parole del Dupre.
« Un fatto che avrei dovuto narrare molto addietro, tutto domestico, tutto in- 

timo, per la sua mirabile singolarity, avevo taciuto] per un certo sentimento che 
io non so ben definire; ora nei ricordare la buona mia moglie, e lc creature mie 
morte, sento come una voce interiore che mi dice: — Narra, scrivi il fatto com'C, 
senza aggiungere e senza lcvar nulla, e senza neanche giudicarlo. — Eccolo. La 
seconda mia figliuolina, Carolina, fu data a balia, e fu Tunica, e gli altri rilevO da 
sc la buona mamma, ma questa- non pote per cagion di salute. La balia di questa 
bambina stava a Londa sopra la Rufina ; la bambina veniva bene, ma ad un tratto 
una eruzione molto estesa e cattiva la ntisc in pericolo ; c la balia ci scrisse che 
andassimo a vcderla. Io senza porre indugio, noleggiato un calcsse, partii con mia 
moglie; la nonna rcsto a guardia della niaggiorina, che poi mori di sett’anni come 
ho notato a suo luogo. Arrivati al Pontassieve piegammo alia Rulina, e di 11 prose- 
guimmo per Londa, e su per un monte, in parte boschivo a castagni e in parte 
undo e sassoso, giungcmmo alia casipola della balia della mia piccina. La strada 
gira attorno al monte ed in varii punti e si stretta, che a malapena pub passarvi 
un calcsse, ed e naturale; che ha egli che fare un calcsse su per quel monte, fra 
quelle catapecchie ? Ma come Dio voile arrivammo. La bambina era molto malata, 
ne dava ormai alcuna speranza che potesse guarire; ci trattenemmo un giorno e 
una notte, e dati gli ordini pel caso omai certo della morte di quell’angiolino, la 
mamma, che non poteva staccarsi di 11, menai via piangente. Come ho detto, la 
strada era stretta e nclla discesa, sulla destra, ci stava il culmine del monte, e 
alia sinistra quasi a picco e molto profondo un torrentello ; non so sc il Rincine, o 
la Moscia o altro. Il cavallo andava d'un trotterello discrete tra per la facility della
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discesa, e la sicurezza che it cavallo sentiva pci freno che avevo messo alle ruote; 
mia moglie, cogli occhi bagnati, dieeva non so quali parole dcttate dalla speranza 
che la bambina guarisse; limpido era il cielo e il sole s’era levato di poco; hes- 
suna persona si vedeva sut monte, n£ in aicnna altra parte; ad un tratto una voce 
si ttdi e disse: fermate! La voce pareva venisse dalla parte del* monte; io e mia 
moglie ci voltammo da qnella parte e soffermai alquanto il cavallo, ma non ve- 
deramo nessuno. Toccai il cavallo per proseguire, ma nello stesso tempo si fece 
nuovamente sentire la voce e piu forte, cosl: fermate, fermate!

Ritenni le redini e fermai: questa volta mia moglie, dopo aver guardato e ri- 
guardato con me senza vedere anima viva, ebbe paura.

— Animo, via, — dissi, — di che hai paura? Vedi, non v’e nessuno, e percio 
nessuno pub olfenderci. — G per rompere quella specie di sgomento che sentivo an- 
ch'io, diedi una forte irustata al cavallo; ma non appena si mosse, che per tre 
volte distintamente e piu forte sentimmo la stessa voce gridare: fermate, fermate, 
fermate! Fermai, e senza sapere n6 che fare, nt che pensare, discesi ed aiutai a 
discendere mia moglie tutta tremante; e qual fu la nostra meraviglia, la nostra 
paura, la nostra riconoscenza, per l’avviso datoci di fermaret Dalla. ruota a sini
stra era uscito l'acciarino, stava tutta piegata ed era per uscire dal suo pernio e 
quasi rasente al precipizio; con tutta forza rialzai da quella parte il calesse e 
spinsi la ruota al suo posto; corsi indietro per veder se ritrovavo l'acciarino, ma 
non lo trovai; chiaraai e richiamai la persona che mi aveva avvertito per aiutarmi 
e per ringraziarla, ma non vidi nessuno! Ma intanto a quel modo non si poteva 
proseguire ; il paeselto della Rufina era distante, e potevamo bensl far quella strada 
a piedi; ma il calesse come poteva proseguire con una ruota senza acciarino? Mi 
diedi a cercare per la montagna un tronchetto di legno, e trovatolo lo appuntai e 
con un sasso lo ficcai nel buco in luogo dell'acciarino; ma quanto al rimontare in 
calesse non era da pensare; e preso il cavallo a mano, passo passo scendemmo 
alia Rufina; n£ mia moglie n6 io facemmo parola, ma tratto tratto guardandoci ci 
dicevamo il pericolo corso, l'avviso mirabile. Alla Rufina da un carradore feci ri* 
mettere l’acciarino e tornammo felicemente a casa. Se chi legge ride, tal sia; io 
no, non rido: anzi nella verita e serieta di questo iatto, accaduto or 6 presso che 
quarant'anni, ora come allora mi sento compreso di confusione e stupore.

Un caso analogo a quello narratoci dal Duma venne pubblicato nel Blakburn 
Times, nella Review of Reviews, e riportato dal dott. Paul Joirb nel Cap. XIII 
della sua opera; Les Phinomines Psychiques et snpernormanx ("Paris 1909). 
Ecco in quali termini viene csposto:

Qualche anno fa, quando avvenne l'incidente che mi faccio a narrare io abi* 
tava a 4 e 6 Preston N’evv-road, Blackburn.

Dopo avere spiegato per quali affari egli era stato chiamato a Preston, il si
gnor Wolstenkolme continua dicendo:

In quell'epoca io aveva un poney che chiaraava Fanny, e poiche la si muoveva
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di rado, decisi di servirmene per andare a Preston distante nove miglia. La mat- 
tina attaccai Fanny in un passaggio dietro la mia casa. Da ogni lato v'ba un muro 
alto circa otto piedi; da nn lato e il muro divisorio delle facce posteriori delle case 
vicine, dnU'altro 6 qucllo del cortile di un gran cantiere. Aveva tutto preparato 
pel viaggio e andai in casa a prendere una coperta e la frusta. Kitoroai con que
st! oggetti ed era in piedi nella vettura accomod&ndo le coperte, ecc., quando in- 
tesi come una voce d'uomo che vicino al mio orecchio pronuncio queste parole : 
Meitetevi in tasca un po’ di cordicella. Mi volsi subito per vedere chi parlava, 
ma con mia grande scrpresa, non v'era nessuno nel passaggio e neppure nolle vi- 
cinanze. ,

Nella strada, in fondo al passaggio vi e una stazione di vetture ed io suppo- 
nendo che potesse aver parlato uno dei cocchieri, discesi dalla vettura e andai lino 
in fondo al passaggio per vedere chi era stato.

Non v'era neppure una vettura nella stazione, e la sola persona che potei ve? 
dere fu una signora che era alia distanza di 70 o 80 jarde, nella strada, dall'altra 
parte. ,

Non v'era alcuna ragione apparente perche io mi mettessi della cordicella in 
tasca. Tornai in casa e raccontai a mia moglie cio che io avevo ascoltato. Essa mi 
rispose: • Ebbene, prendi della cordicina, non 6 mica pesante >. Ed io ne tolsi al- 
cuni metri. ,

Arrivai senza inciarapi a Preston, scesi a Dog Hotel e rimisi Fanny all'alber- 
gatore. Dopo la seduta and ammo all'albergo a prendere il thO, e alle nove meno 
venti, mi misi in cammino verso casa. La notte era cupa, ma io aveva buone lam- 
pade. Fanny trottava allegramente e tutto andava per la meglio quando tutt'ad un 
colpo Fanny si fermO, ed io ebbi un bel fare a frustarla, o accarezsarla; non mi 
riusci di farle muovere un passo in avanti; che anzi si mise a dare indietro lino 
a che ebbe cacciata la vettura addosso la siepe della via.

Saltai a tt-rra, presi una delle lampade, e corsi alia testa del cavallo per ve- 
dere che accadeva. Vidi subito che nella correggia che parte dal collare e va al- 
I'estremita della cassa, il pezzo che serve per la trazione della vettura era rotto 
nel lato interno di un pezzo di metallo che lo connette al collare. II difetto era co- 
perto e nascosto dal metallo e percio era sfuggito alia mia osservazione ed io igno- 
rava assolutamente che vi fosse alcun che di difettoso nei finimenti.

Tolsi la correggia e vidi allora l'utilith della cordicella che io avea in tasca. 
Potei fare una riparazione provvisoria e Fanny pote portare a destino la vettura e 
me. Senza la cordicina avrei dovuto lasciare la vettura sulla strada e fare 6 miglia 
a piedi per tornarmene a casa.

Chi mi avverti ? Non lo so. Io non so altro se non che la voce risuonb vicino 
al mio orecchio, alia distanza tutt'al piii di un piede; che era una voce di uorao, e 
cbe la persona pin prossima ch'io vidi fu una signora alia distanza di 70 o 80 jarde.

u. a.
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l I

UN PO* DI PSIGOLOGIA DELLA NEGAZIONE

I due volumi «Psicologia e Spiritism*) * del prof. Enrico Morselli. 
hanno, a giusto titolo, suscitato un vespaio di, polemrctie fra lui e altri, 
cultori della materia; precisamente come avvenne quando apparve il 
libro « Des hides 4 la P laniie  M ars» del prof.Th. Flournoy di Gipevru. 
Entrambi furono attaccati dagli studiosi di Medianit& in senso spiritjco,, 
e il libro del prof. Flournoy ha oggi perduto molte delle sue .attjratr. 
tive come del resto avverr& dei due grossi volumi del- prof, Morselli. 
Il tempo s'incarica, com’e sua arnica abitudine, di metfere ogaupo 
;il suo vero posto; pih su o piti gib a seconda del reale valore delle 
sue opere, essendo la verity una sola; non sarebbe giustizia. qhe 
restassero padroni dell’arringo, coloro che si sbagtiarono. La viltoria 
deve rimanere al Vero, e di certo il prof. Morselli, che nei suoi due 
volumi appare sincero, convert^ meco almeno in questo,

Essendo io un vecchio e fortunato sperimentatore non mi sono 
perb accontentato d'un medio solo, benchP lisicamente potente; cosi 
ho potuto approfondire i cosl detti fenomeni spiritici i quali esigouo, 
per osservarli e spiegarli, molto tempo, acume speciale e studip- Gli 
abili cercatori d’oro, frugano e tastano tutta la regione e nop s’ ac- 
contentano d’un campicello unico; il prezioso rnetallo 6 sovente av- 
volto e commisto ad altre materie eterogenee dalle quali vii liberato, 
e, per aver un buon compenso alle tante fatiche, i cercatori si sfor- 
zano di arrivare alia vena maggiore.

Ma pur troppo non tutti sono ugualmente fortunati; quindi 
sbaglia chi non riuscendo a trovarla, proclama « urbi et orbi » che 
questa vena non esiste; mentre poi sul mercato appare il prezioso 
rnetallo a smentire la negazione. Il prof. Morselli potrk dire che per



lui nel campo medianico non apparisce 1’oro spiritico; ma la causa 
torse sta in questo, die ciesso i  un polverio finissimo, impalpabile 
die  s fugge ancora at senso comune. Peri) molti, tra i quali posso 
annoverarmi anch’io, ne hanno dei campioni bellissimi che attestano 
la grande aurificitii del terreito, per cui b veramente il caso di dire 
che « molti sono i chiamari, ma pochi gli eletti ».

Sembrer6 molto ardito, ma attingo la forza per quanto affermo 
a pazienti esperienze d’ogni genere, con medi di valore i quali mi for- 
nirono prove non dubbie « die la comunicasione cogli sp iriti dei 
defun ti » pub aw eitire nelle sedute medianiche, date le tiecessarie 
condisioni d'ambiente e d i moralitd.

Vedendo le conclusioni del prof. Morselli tanto contrarie a cotesta 
verity, la sua sorprendente tenacia nell’aggredire, e farsi forte degli 
elogi dei professori Richet e Flournoy, rimasi colpito da questo feno- 
meno, che tale egli k per me.

Una simile triade, per la sua alta posizione scientifica, impressiona 

chi 6 digiuno di cotesti studi, al punto da sembrare definitiva e in 
Italia i numerosi Morselliani si fregano le mani soddisfatti insieme col 
loro maestro proclamando in coro la liquidazione dello Spiritismo 
Se questa loro speranza potesse calmarli e renderli alia ragione, sia 
la benvenuta; sari per loro un refrigerante unguento ma non potr.i 
guarire la piaga. Per parlare con eompetenza di cose simili bisogna 
studiare e studiar molto; la convinzionenon pubessereche personale 
poichfc a darla non bastano le piu belle ed eloquenti relazioni, le 
quali non servouo che a spronare alio studio. Quindi io stesso non in- 
tendo persuadere il lcttore con le mie parole; sarebbe un magro 
pasto per un affamato; cii) che voglio £ ben altro e sto per esporlo, 
rivolgendomi specialmente ai confratclli spirilisti nella speranza d’in- 
durli ad una tregua-

Dissi g ii  che rimasi colpito dalla ternaria combinazione dei prof. 
Morselli, Richet, Flournoy, in aperta opposizione alia teoria spiritica 
sostenuta dal Wallace, Myers, Hogdson, Bozzano, Brofferio, AksakofT, 
Du Prel.... Essendo anche questi ultimi uomini di scienza quanto 
gli altri, desta sorpresa tanto stridente antagonismo. Ognuno pub 
chiedersi come mai una veritd asserita con tanta sicurezza dagli uni, 
possa esscre cosi recisamente negata dagli altri.
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Esiste indubbiamente una causa ignota, ma fondamentale, quindi 
indispensabile a conoscersi, poichfc questi sperimentatori, provetti 
nello scandagliare fenomeni d’ogni genere in altri rami di scienze, 
se non sempre all’unissono, sono perb sempre d’accordo sui punti 
principali che formano le basi di ogni scienza; mentre sopra di questa
11 disaccordo b radicate. Infatti it prof. Ch. Richet, recentemente ri- 
spose alia relativa inchiesta del « Matin »: • B isogna separare la teoria 
tu tt’ a f f a t t o  a s s u r d a  dello Spiritismo, da i fa tt i  su i quali la delta 
teoria £ poggiata. 1 fa tti  sono rea li; Eusapia Palladino ce ne ha 
dato molti esempi assolutamente aulentici e al disopra d i qualsiasi 
contestazione. In  quanto alle teorie bisogna aver il coraggio d i ri- 
conoscere che noi non v i comprendiamo niente, niente, n ien te f Pel 
momento verifichiamo le cose, comprenderemo poi.

Bcata rassegnazione!
Negli « Annales » lo stesso Richet dice: Secondo I'attuale inse- 

gnamento scientifico, la nostra conoscensa del mondo esteriore £ ba
tata esclusivamenle su ll’evidensa dei nostri sensi. vi sono ancora 

altre m a n ie r e  di conoscere? — Il prof. Morselli sostiene la  veridicit&dei 
fenomeni contro quelli che vorrebbero fosscro trucchi e dice: A 
nieno che non ci si pensi lu tti  subilamente rim becilliti

Ecco invece cosa dice Wallace: Lo spirilismo non £ una semplice 
curiositd psicologica e nemmeno un indizio d i qua/che legge natu- 
rale fin  oggi sconosciuta ; ma £ una scienza d i vaslo campo che porta 
in se le conseguense piu grandi, piit im portanti, e p iu morali. Come 
tale adunque dovrebbe godere tu tte  le sim patie dei moralisti, dei 
filosofi, degli uom ini d i  stato e d i tu tti  coloro che hanno cura del 
miglioramento della Societa e I’elevazione pcrmanente della natura  
innana. (Discorso pronunciaio al congresso scientifico di Glascow il
12 settembre 187b).

Davanti a simile contrasto io mi son rivolto cotesta naturalissinia 
domanda: Perchfe uomini illustri, professori emeriti in tante scienze, 
non sono d’accordo sui fa t t i  palpabili da loro studiati ? Come mai sono 
divisi, nel loro giudizio dopo aver parimenti veduto, sentito, toccato?...

Cercavo adunque una spiegazione logica di questo fenomeno 
quando mi capitb sott’occhio un articolo de l « Corrierc della Sera » di
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Milano del brillante Barzini il quale, volbndo risolvere un altro enigma, 
m’aiutb nella spiegazione del mio. GitO ii brano dell’articolo:
, Perchi v t  sono de i 1 triedict che aththassano i loro d ien li;  degli 
archilettt d ie  proi'ocnho disclslri edilisis dei pittori 'die diptiigono 
le donne Color viola PerChb degli kcritldri fdnrio dormire; dei 
barbieri taglinno ia  face id a g li  avventori; dei gerierdU sbagliano i 
loro piani stra teg iti? - Sempre per degli errori d i vocasione.

La mancartza dl tocaziorie si pub tradurre anche per mancarisa 
d'idoneita  b' ailora la 'buona vofonli, lo sforzo d’osservazione in un 
dato studio, Sono fatiche spreeate che possono condurre lo studioso 
ad un aborto. Mi senvbra dopo quanto ho esposto che sia il caso 
di accordare un po’ di tregua all’illustre prof. Morselli, lasciando al 
tempo (che sa colla paglia maturar le nespole) l’incarico di liquidare 
conforme alia verity cotesto interminabile e inconcludente dibattito. 
Pretendere da chi non ha vocazione, un riconoscimento, b esigere 
troppo; d’altra parte nessuno deve offendersi se non gli viene rico- 
nosciuta un’attitudine che non ha. D’altronde si deve oonsiderare che 
uno pub comprendere domani cibche oggi non b in grado di afFerrare; 
nvviene ailora quello che noi spiritist! siamo abituati a vedere, cioe 
una buona ritrattazione.

Infatti, tutti o quasi, gli uomini illustri che hanno affermato la 
verita della teoria spiritica, prima la negafono come un’assurditi.

Consoliamoci intanto del numero Sempre crescente degli studiosi 
di medianitii e del crescente affermarsv della teoria spiritica; questa 
b la migliore, la ^iit eloquente delle risposte a tutte le acri e cavillose 
esclusioni di una scienza pretenziosa, ma ancora impreparata a speri- 
mentare spassionatamente in questo campo di studii. ' .

C. C accia.
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F R A  L I 8 R I  E  R IV IS T E

6 . D elanne. — Les apparitions mater ialistfes des vivents et des morts. —
Edit. Leymarie — Paris 1909.
L'ing. Gabriele Oelanne 6 ben conosciuto nel ruondo degli studiosi di fenotneni 

medianici, perche da raolti anni egli sostiene una coraggiosa, ostinata ed intelli- 
gente battaglia contro il materialismo, per mezzo della sua Revue Scientifique et 
morale du spiritisms, che e una fra le primissime pubblicazioni mensili, esistenti 
nel campo delle nostre ricerche.

II Delanne appartiene alia scuola Kardechiana, che oggi e di moda disprez- 
zare, in nome dei grandi progress! fatti dagli studi psichici; ma cbe in realta, 
strondata di alcunc affermazioni di cacattere mistico e di deduzioni alqnanto af- 
frettate, forma ancora, ardita e preziosa, la vera base degli studi medianici 
moderni. 6  questa un'opinione che il Delanne. sostiene da molli anni ed alia quale 
anch'io mi associo, con le debite riscrve, e che mi propongo prima o poi di dimo- 
strare con uno studio speciale.

L'ingegner Delanne, perO, benchc Kardechiano, e un seguace severo e scrupo- 
loso del metodo sperimentale, ed 6 veramente un pcccato che le numerose opere 
da lui pubblicate e le raonografie che stampa continuamente nella sua rivista non 
siano in Italia, conosciute, lette ed apprezzate di piu ! Seguendo il suo metodo ana- 
litico, il Delanne pubblica ora il primo volume dell'opera « Le apparisioni mate- 
rialissate dei viventi e dei morti > con lo scopo di dimostrare, per mezzo della 
osservazione e della esperienza, che l'anima uraana esiste durante la vita e dopo la 
morte. Per ragioni molte diverse, le religioni hanno perduto una gran pane della 
loro autorith, e le secolari discussioni filosofiche non hanno potuto dissipare i dubbi 
sul problema della morte. Si tratta dunque di abbordare il problema della sopravvi- 
venza col metodo scientifico, esaminando le apparisioni cbe riproducono l'appa- 
renza di un uomo che abbia vissuto quaggiii, e che sia scomparso dal mondo dei 
viventi, da qualche tempo.

Si tratta dunque di vedere: 1. Se tale fatto e reale. — 2. Se l'essere che cosi 
si mostra ha una esistenza obiettiva. — 3. Se e lo stesso individuo che ha vissuto 
sulla terra, ovvero un suo simulacro. La conoscenza e lo studio del perispirito, la 
cui esistenza e una ipotesi necessaria per la spiegazione dei tanti fenotneni, viene 
accuratamente studiata e dimostrata dal Delanne con una quantity davvero mera-
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vigliosa di document!, scelti fra i 22 volumi della Societa inglese delle ricerche 
psicht'che e fra le opere francesi, inglesi, italiane e americano pill stimate nel 
campo della psicologia trascendentale.

Si tratta di un riassnnto sostanziale che sintetizza tatte le ricerche fatte da 
venticinque anni in qua. L'autore comincia a studiare la teoria delle allucinazioni, 
e, con una discussione profonda ed efficace, giunge a stabilire che l'allucinazione 
veridica o telepatica non t  ne fortuita, ne morbida, ma risnlta dall’azione volitiva 
dello spirito.

Viene poi l'esame delle apparizioni telepatiche, propriamente dette, coi loro 
caratteri speciali e con delle particolarit& che sono non di rado affatto sconosciute 
al percipiente la visione : p. e., ferite, deformazioni, abiti od arnesi o paesaggi 
speciali. Si tratta di tantasrai veduti da tino, da due, da molte persone, ora insieme 
ed ora separatamente: di fantnsmi chc si muovono, che accennano a compiere atti 
abituali, per farsi meglio riconoscere, che scrivono parole, che spostano libri, che 
si fanuo fotografare.

A questo punto la dimostrazione diventa irrefutabile, perche le prove si accu- 
mulano, evidenti. I magnetizzatori classici portano il loro tributo alia scienza del 
eorpo fluido — Hopo di lo o vengono gli sperimentatori moderni — il Reiehenbach, 
il De Rochas, il Baraduc, il Lays, il Darget, il Crookes, il Valery, l'Harden, il 
nostro connazionale capitano Volpi ; segtiono accurali studl sulla Eusapia Pala- 
dino, esaminata, fino nelle piu recenti sedute. Il volume contiene un bel ritratto 
della celebre medio napoletana, studiata personalmente dal Delanne, nonche mol- 
tissime fotoincisioni con riprodtizioni di fotografie spiritiche, telepatiche, dei calchi 
medianici, di immagini suggerite, ecc. Giunti in fondo a questo primo volume e rite- 
nere ancorn non provata la realta obbiettiva delle materializzazioni e la esistenza 
di un eorpo intermedio fra lo spirito e la came, sarebbe illogico ed assurdo.

Come si vede, it Delanne, al contrario dei pnicologi di quasi tutte le scuole, 
invece di studiare lo spirito con il metodo introspettivo, cioe con l'affermazione 
interna, lo studia nelle sue manifestazioni esterne, ciO che permette di meglio co- 
noscerne alcune sue propriety, e di poter con piu ragione sostenere che il pensiero 
non 6 una ftuizione del cervello, come vogliono i materialisti, monisti, parallelisti, ecc., 
ne lo spirito un essere assolutamente incorporate, come affermano i teologi.

Egli 6 evidente che se l'anima fosse una funzione del cervello, ne sarebbe in- 
separabile, mentre i fa tli  dimostrano il contrario.

l.a chinroveggenza, poi, ci (a ancora progredire nella inchiesta sul potere 
animico — perche rivela un funzionamento di sensi differenti da quelli ordinari.—

Le fotografie del doppio cterco, le impressioni di arti nella creta e nella pa- 
raffina, provano I'esistenza del eorpo meterico, sempre attivo e simile a se stesso, 
eapace di mantenere I'ordine nel numero colossale di cellule tcirca tre trilioni) ag
gregate nel eorpo timano.

Sarebbe difficile comprendere la struttura del eorpo timano, i suoi modi di fun- 
zionamento e le sue fasi di evoluzione, senza una influenza aitlopiaslica e aulo- 
ilire/trice, che altesta un disegtio seguito, un piano realizzato, la lendenza a coor- 
dinare un vasto insieme di fenomeni in vista di un risultato generale, perche la
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ragione si rifiuta di ammettere che una parte simile, cosl manifestamente concer- 
tata, risulti da un seguito confuso di accidenti fortuiti.

II grande fisiologo Claudio Bernard giustamente diceva :
« La vita 6 la creazione... •
Ci6 che caratterizza la inacchina vivcnte, non e la natura delle sue proprieia 

psico-chimiche ; $ la creasioue di questa inacchina secondo ana idea definita.
Noi crediamo nel perispirito, in qucsto corpo fluido indistruttibile, il canevaccio 

sul quale si costruisce, si mantiene e si ripara il corpo fisico.
E lo mostra, dalla origine, una linalita interna, una intenzione che si realizza 

durante la inticra esistenza. k  il guardiano indefettibile della forma-tipo, l'archi- 
tetto che edifica il piano organico, I’armonizzatore delle funzioni, il regolatore nu- 
tomatico delle energie, la sola parte stabile in mezzo al flusso incessante di materia 
che passa nella forma che rappresenta 1’essere vivente.

Questa teoria del doppio non ha nulla che sia in opposizione con quanto la 
fisiologia ci apprende sul meccanismo dell'essere vivente ; anzi essa ne completa 
molti punti oscuri.

Dal punto di vista psicologico I'importanza del perispirito non 6 minore.
Gettato come tin ponte Ira la materia e lo spirito, egli partecipa dei due prin- 

cipii e serve ad unirli, colmando l’abisso che vi avevano scavato i filosofi.
Egli e l'intermediario necessario fra l'anima e il mondo ambiente, e serve alle 

manifestazioni esterne dello spirito.
Nella sua sostanza s'incorporano e si conservano in maniera indclebite tutti gli 

episodi della vita psichica, e siccome esso non cambia mai sostanzialmente durante 
la esistenza, l'anima ha cosi il proprio dominio, la propria biblioteca indistruttibile, 
che porta con s6 lasciando il corpo. Sc non si vuoltsche la subcoscienza sia una 
semplice parola, 6 nel perispirito che bisogna situarla !

* * *
Cosi termina I'importante libro del Delanne, col quale ci felicitiamo vivamente 

per avere condensato nel primo volume tanti importantissimi documenti — i quali 
dovranno esserc esaminati ad uno ad lino da tutti coloro che in avvenire non vor- 
ranno scrivere a vanvera di spiritismo e di medianita.

Quando sura venuto alia luce il secondo volume, nel quale il Delanne si pro
pone di provare, con altrcttanti argomenti quanti ne ha impiegati per constatare 
la esistenza del perispirito, la sopravvivenza dell'anima alia distruzione del corpo 
fisico, noi lo esamineremo distesamente e vi faremo, aH'occorrenza, le nostre cri- 
tiche ed osservazioni.

E. C arreras.

P ro f . F e lic e  M arco . — L.a meccanica dello Spiritismo— Edit. Paravia - Torino.

Dunque la scienza s'intcressa dawero ai fenomeni spiritici. Meno male; si ri- 
conosce se non altro la realtit dei fenomeni, ed 6 gi;i un gran passo per chi pensi 
alia accoglienzc.... condite d'ilarita che i sacerdoti della scienza riservavano fino a 
poco tempo fa ai cultori dello spiritismo. Dird qui brevemente di un libro pubbli- 
cato di recente dal prof. Marco • Le Meccanica dello Spiritismo *.
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Innanzi ditto, un'osservazione preliminary II nostro A. seguace della scienza 
sperimentale, parla dello spiritismo senza avere, a quanto pare, assistito personal - 
mente a sedute, poi ci enumera le pubblicazioni dalle quali ha tratto il proprio cor 
redo di cognizioni: Medianismo di P. Stoppani, Scienza e Spiritismo e Sulla me- 
dianita dell'E. Paladino dell'Arullani, e poi gli Annales dcs S. Psychiques, Les 
forces nature lies ineonnue s del Flammarion, e soprattutto nota il Marco, i due 
importanti volumi del prof. Morselli. K poco, molto poco. AggiungerO per parte 
mia che dell'opera del Morselli il nostro A. ha compiuto le sia detto seqz'ombra di 
malignita) un vero saccheggio. Anzi si puo dire cite, a parte la teoriadegli clettroni, 
per tutto cio che riguarda t'esposizione, la catalogazione e la selezione (anche la 
selezione: si accetta quel che fa comodo, c si respinge cio che non acco.moda) dei 
fenomeni il libro del Marco non sia altro che un riassunto dell'opera del Morselli; 
fatto colle stesse parole dell'autore di « Psicologia e Spiritismo ». 11 libro del Morselli 
costituisce pel prof. Marco il Gran Vangelo inappellabile dello Spiritismo. Ma I'o- 
pera del Morselli pregevolissima sotto molti riguardi, e ben lungi dall’essere un 
Vangelo, soprattutto poi per chi in materia di spiritismo non ha fatto esperienze 
personali.

La teoria svolta dall'autore si puo cosi riassuqiere. L’Universo e costituito da 
unit materia unica, I'Etere sottoposto ad un moto continue, vorticoso che lo diffe- 
renzia e lo suddivide in elettroni. ■ Gli elettroni devono essere considerati come 
nodi o intrecci, o vortici, o come una qualunque modificazione statica o cinetica 
dell’etere. Sarebbero delle piccolo regioni distinte dal resto dello sp?zio .e indivi
duate dalle loro propriety ■. A qucste parole del Lodge il Marco fa seguire que
st e osservazioni: < Se dal moto progressivo delle particelle di un fluido nasce tin 
moto vorticoso, viceversa dalla ccssazione di questo deve nascere un moto pro
gressivo il quale potra avere una o piii direzioni. N'el primo caso pot r ft nascere ,un 
r.uovo moto vorticoso, nel secondo deve avvenire proiezione di fluido in diverse 
direzioni. Nei vortici acrei si ha generalmente questo secondo caso >.

Questi concetti da lui svolti ampiamente in un opera intitclata L'elettricitd 
svelata, vorrebbe I'Autore applicare all'interpretazione dei fenomeni spiritici. Poi- 
chfe infatti secondo il Marco anche gli organism! sono costituiti da elettroni vorti- 
cosi: percio il medium ha il potere di scuotere per mezzo di un irradiamento di 
tali elettroni I'eterc ambiente, e gli elettroni componenti i corpi animati o inani- 
mati a lui esterni. Dinamismo, dunque, dinamismo basato suH'ipotesi di una mar 
teria composta da elettroni vorticosi. Anche le materializzazioni vengonodal Marco 
spiegale colla teoria degli elettroni emessi dal medium e assumenti nello spazio 
qtiella forma imposta loro consciamente o inconsciamente dalla psiche del medium 
stesso.

Dove si riveLa la deficienza del saggio del nostro autore si e nell'esame ,dei 
fenomeni che piu si avvicinano all'ipotesi spiritica. Per escinpio al fenomeno delle 
voci umane egli dcdica poche righc.... non sue ma del Morselli, il quale dubita di 
un inganno o di un'illusione. E visto e considerato cite il Morselli ne dubita, il 
Marco ne dubita egli pure. Riassumendo, ripeto dunque che di originate nell'opera 
del Marco non e'e che I'ipotesi degli elettroni. Ma pur troppo si tratta di una sem-
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plice ipotesi, cib che riconosce lo stesso autore: « Egli e ben vero *, scrive il Marco 
nella prefazione • che la detta mia pubblicazione, 1’Elettricitd svela/a in cui io 
tento I'interpretazione dei fenomeni fisico-chimici raediante l'ipotesi dell'etere e del 
suo moto vorticoso costituente gli elettroni non ha finora guari richiamato fatten- 
zione dei dotti >. Un torto gravissimo dell'Autore 6 poi quello di seguire il Morselli 
anche in questo: nel negare anche come ipotesi \a tesi spiritica. « Le mie interpre- 
tazioni escludono ogni intervento dell'al di la cioe degli spiriti nei fenomeni detti 
spiritici >. Male. Non si meravigli perrib il nostro Autore se non solo tutti gli 
spiritisti, ma molti di coloro stessi che troverebbero plausibile la sua ipotesi, non 
l'accettino, per quel medesimo senso di intolleranza che gli fa negare una ipotesi 
che appunto come ipotesi val quanto la sua.

A n t o n i o  Brckks.

SOMMHrI PI H1V1STB.

U l t r a  — G lu g n o .

Merlini: Spinoza e il pensiero teosoflco — Agabiti: L’occultismo CaldaicO — 
Minuscnlns: Corpo eterico e corpo astrale nelle manirestazioni medianiche — Buo- 
namici: La Teosolia e la Scolastica — Rina Ballatore: Vita e poteri psichici di 
Anna Kingsiord — G. R. S. Meat'. Alcuni quesiti sulla Teosolia — Biblioteca • Ul
tra • — Rizzo: II M'anuate degli Ksorcisli — Ca/vari: La Sezione intern, indip.
della S. T. e il Gruppo Roma — 0. C.: Punti di vista — Rinnovainento spiritua
lism — I fenomeni — Movimento teosolico — Rassegna delle Riviste, Libri nuovi.

R e v u e  S e i e n t lT iq u e  e t  M o r a l e  d u  S p l r l t l s m e  — J u l t t .

Gabriel Delanne : Les seances d'Uusapiaa I'institut general psychologique — 
C.*i E. Collet: De la preuve suttisante de la Survivance de 1'Etre spirituel Ituinain — 
Paul Nord: Comment obtenir des phenomenes — L. Chevrettil: Le Spiritisme 
scientifique — Rouxet: La plurality de Vies — Riuelto: Neerologie — Dr. M. T. 
Ealcotuer: A propos de la mOdiuinnitG de M.me Florence Comer et de sa preten- 
due dOmasquation — It. Durvitle: Le Fantome desVivants — Echos de Partout
— Dr. Dusarl: Revue de la Presse en Inngues anglaisc et espagnoles — Tables
des raatieres de I'annOe I908-O0. 4 II
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Z. Valenlini: Figure d'Artisti; Terremoto (poesia) — U. DaSchio: Religione 
di Senofonte; La Liberia (poesia) — R. Mannoni: Un po’ di storia letteraria — 
U. Padnla: A maggio (poesia^ — L. Pignato: Slida (poesia) — F. M. Corre'ale: 
Da Catullo (poesia) —. G. Crescimanuo: Giovanni Marradi — G. Boy: Le vergo- 
gne dell'arte — Il Divenire Artistico: Gli scoinparsi — Elleboro: Naviganli (poe
sia) — L. Ippolito: Il monito della mamma ,scena) — R. A. De Donato: Ai miei 
dilettissimi perduti (poesia) — L. Marrocco: L'indovino (novella) — Eliodoro : Cro- 
naca varia — Gherarder: Libri (L'amico avvocalo, Saggi e itiscorsi, Il terso 
canto del paradiso dantesco, La moda femminile AssoroJ— Opal: Riviste estere
— Nel giornalismo letterario.
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p ie e e L A  eR O N n ea

P e r  u n a  p tr» o » « ll t>  » i» lrltlc« .

L’avvocato Vincenzo Fornaro ha tenulo a Napoli il 30 maggio it. s., presso il 
Circolo del Commercio una conferenza sullo Spiritismo, trattando delle gesta di 
uno spirito fainigliare che pep pi£i anni nella casa dello slesso Fornaro ebbe ad 
operare le piu stravaganti burle e i fenomeni piu inattesi ed original!.

Di questo spirito familiare — un facchino del porto di Napoli che rispondeva in 
vita a! nomignolo di Baccala — ebbe gia ad occuparsi il nostro Zingaropoli nel 
Luce e Ombra (1905, pag. 21-37) e ultimamente il Bozzano I'ha riportato come un 
caso convincentissimo nel suo volume « Sui casi di identilicazionc spiritica Senza 
dubbio l'individualita di questo facchino gioviale e volgare entra nel novero delle 
piu celebri e caratteristiche manifestazioni del genere, in cui i fenomeni spontanei 
si alternano coi provocati. II Fornaro ha riportato esompi di parecchi fenomeni 
spontanei: oggetti nascosti e poi ritrovati in punti eccentrici, I'ombrellino che si 
apre da solo c si libra in aria come sorretto da una mano, i lucchetti delle porte 
che si aprono e chiudono, il fantasma che passa per le stanze e i rumori, i gentiti, 
il battere delle imposte quando la dimora e abbandonata.

Accenniamo alia brillante conferenza del Fornaro non solamente per l'impor- 
tanza peculiare dei fenomeni da lui constatati, ma anche per far notare la rasso- 
glianza che corre fra questo spirito e quello di via Bava n. 6 a Torino, riportato 
dal Lombroso nel suo magistrate articolo sulle Case intestate. X.

L a  F o t p f l r a H n  de ll*  I n v l s l b l l e .

La Souvetle Presse coniinua la pubblicazione dei numeri settimanali dcdicati 
alio spiritismo, alia quale abbiamo accennato nell'ultimo fascicolo. Nel numero del 
30 maggio u. s. ha pubblicat} I'interessante resocento della seduta del < Comitato 
per la fotografia transcendentale •.

Carlo Kichet ha comunicato le proprie dimissioni da Presidcnte motivate dalle sue 
condizioni di salute e dai numerosi lavori intrapresi. L'asseinblea ha dovuto, con 
rammarico, accogtierle, esprimendo all'illustre scienziato i piu vivi ringraziamenti 
per rilluminata opera finora prestata. AH'unanimitft 6 stato eletto presidente il 
dottor Foveau de Courmelles. In seguito il Comitato ha accolta I'offerta della Mott- 
vetle Presse di porre a sua disposizionc locali (rue Montmartre, 161) e il personate 
per un ufticio di inl'ormazioni al pubblico.

La Commissione incaricata dell'esame delle fotografie che saranno presentate 
e composta del dott. Foveau de Courmelles, di Einanuele Vauchez, del dott. Re- 
gnault e del comandante Darget. E da ricordarc che il Comitato ha aperto un 
concorso a premio ■ per trovare il modo di perinettere a tutti di fotografare a vo- 
lontii gli esseri e le radiazioni dello spazio >. Per costituire il premio e stata aperta 
un'apposita sotloscrizione che ha raggiunto la somma di 43.000 lire. a. b.

P r o p r ie ty  l e t t e r a r ia  e a r t i s t  it'a  A ng. M a k z o r a t i , d ir e t t .  r e sp o n .

Milano, 1909 — Unionk T ii’Ourafica  — Via O iti, 3i
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I.UCE E OMBRA, non solo accompagna con amore il rinnovamento spiri- 
tualista che earatterizza il momento storico attuale ilia, come organo della Society 
di Stndi Psichicf, che proccde coi severi criterl del metodo sperimentale, intende 
portare elementi nnovi di studio e stubilire su bnsi scicntifiche la filosofia dello spirito.

LUCE E OMBRA, pure svolgendo un proprio programma, accetta quanto di 
meglio in ordine agli stud! psichici e alia loro filosofia caratterizza le diverse 
scuole, e vuol essere campo uperto a tutte le piu elevate manifestazioni della vita 
e del pensiero.
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S T A T U T O
TITOLC) I. — Scopo e metodo.

Art. I. — E' costituitn in Milano una S o c ie ty  dl S tu d i P s ic h ic i  con intend esclusivamente
scientific!.

Art. 2. — Scopo della “ Societa „ i lo studio dei fenomeni ancora raal nod e che si sogliono desi
gnate coi uomi d i:

'l'rasmissione e lettura del pensiero, TeUpatia,
Ipnotismo e sonnambulismo,
Suggestions e autosuggestion*t 
Fluidi e forte mat definite,
Medianitd e spiritismo.

II termine “ Spiritismo „ non ha in quests caso caxattere di atfermazione aprionstica, ma di clasai- 
ficazione di valore conyenzionale.

A rt. 3 . — La “ Society „ non pud occuparsi di studi od esperienze che non appartengano alia 
categoria dei fenomeni sopra nominati.

Art. 4. — II metodo che s’intende seguire d quelln positivists basato sulla ricerca sperimentale. 
Siccome perd i fenomeni che si vogliono studiare, non solo sconfinano il campo delle forze fisiche rico- 
nosciute, ma richiedono condizioni speciali d’ambiente, si terra stretto calcold delle esigenze imposte della 
natura dei fenomeni stessi, ondc la loro manitestazionc non sia mcnomata o resa impossible da una 
male intesa applicnzione di metodo.
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Presidente Efieltivo Vice-Presidente
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Pro/. M. T., del R. Jstituto tecnico e nautico di yenezia — Farina Comm. Salvatore, Milano — 
Flammarion Camillo, Direttore dell’ Osservatorio di Jtevisy — Flournoy Pro/. ThAodore, dell’ Univer
sity di Ginevra — Freimark Hans, Berlitto — Griffini Dott. Eugenio, Milano — Hyslop Prof. H. 
James, dell’ University di Columbia (Stati Uniti) — Janni, Pro/. Ugo, Sanremo — Lascaris Am. S., 
Cor/u — Lodge Pro/. Oliver, dell’Universita di Birmingham - -  Lombroso Pro/. Cesare, dell’Uni
versity di Torino — Maicr Pro/. Dott. Federico, Direttore della Rivista c Psychicke Studien » 7’«- 
bigen (Lipsia) — Massaro Dott. Domenico, del Manicomio di Palermo — Maxwell Pro/. Joseph 
Procuratore alia Corte di Bordeaux — Morelli Avv. Gabriele, Napoli — Morselli Pro/. Enrico, del- 
l’ Universiti di Genova — Moutonnier Pro/. C., Presidente della S. di S. P. di Nizza — Pappalardo 
Armando, Napoli — Porro Pro/. Francesco, Direttore dell’ Osservatorio della Plata — Rhan Max 
Direttore della Rivista « Die Uebersinnliche Veit » Uohen Neuendor/ — Raveggi Pietro, Redattore 
capo di < Luce e Ombra*. Milano — Richet Pro/. Charles, aell’Universita de la Sorbonne — Saccbi 
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L U C E  E O M B R A  .
J.a tHrezionr ri^pomlr dell' indir;zio generate della R iV i& ta  ma latc/a liberi 

e respoasab/h nelle loro ajfermazioni t singoli Collaboratori

L ’ ULTIMA PAROLA OI e .  LOMBROS©

Nell’nnticipiire. per gentile bcncvulenza deM'Autorc, la prel'nzione colla quale Cesare 

I.cnbroso presenter! fra breve al pubblioo il suo uuovo volume (t) n<>i d sentiamo 

t'ntti piu grandi e migliori con I,ui chc seppe comprendere la vita come una missionc 

e voile chiudere con tanta geniale audacia la sua gloriosa carricra scientifica. Non 

sciupereino con la banalita dci Ittoghi comuni la tnagnifica somplicit! della sua pa- 

rola; solo diremo che essa viene da tale altezza a cut non giungono attacchi di avversarii 

o irrisioni di stolti. •

•> s

Quando al termine Ji una carriera ricca, se non di vittorie, certo di 
tie re battaglie, in favore delle nuove correnti del pensiero umano nella 
PsichiatriLv e nell’Antropologia criminale, ho iniziato le ricerche prima e la 
pubblicazione poi di un libro sui fenomeni detti spiritici, mi sorsero contro 
da ogni parte gli stessi amici piu cari a gridarmi: « Voi volete guastare 
un nome onorato, una carriera che, dopo tante lotte, era giunta finalmente 
alia meta, per una teoria che tutto il mondo non sola ripudia, ma, quel che 
£ peggio, disprezza e fin trova ridicola ».
• Ebbene: tutto questo non mi ha fatto esitare un solo istante dal con- 

tinuare nel cammino iniziato. Mi vi sentii anzi piu deliberatamente sospinto; 1

(1) R icerchf sui fcnuinen? ipnotici ** sp irilic i. — I ’nimie Tip. K J itr ice  — 1**t<*-*.
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perche mi parve fatale il coronare una vita vissuta neila ricerca Ji nuovi 
ideali, combattendu per questa idea la piu combattuta e forse la piu derisa 
del secolo: e mi parve un dovere il trovarmi tino all’ultimo Jegli ormai con- 
tati miei giorni, appunto la dove piu certi sorgono gli ostacoli e piu accaniti 
gli avversari.
. H so bene die uemmeno essi avrebbero torto; io, anzi, non e niolto, 

ero fra quelli e dei piu implacabili, perche eoncepiti come sono dai piu 
i fenomeni spiritici sembrano voler abbattere quel grande concetto del mo- 
nismo ch'e uno dei frutti piu preziosi della moderna coltura, e perche da- 
vanti alia precisione, alia continuity dei fenomeni sperimentali, sempre u- 
guali a se stessi nel tempo e nello spazio, e sempre fra loro concorJi, le 
osservazioni e gli esperimenti spiritici, cosl spesso varianti secoiido i me- 
todi, seCoiiJo le ore del giorno, secondo le disposizioni d’animo degli astanti, 
per quanto ripetuti e per quanto confortati da strumenti di precisione, per 
quanto vagliati da sperimentatori severissimi te basterebbe nominare il 
Morselli, il Di Vesme, il Crookes, il Richet, il Lodge, il James, I’Hyslop, 
il Wallace, il Bottazzi, il De Rochas, I’Herliztka, il Foa, I’Arsonval, ecc.) 
hanno sempre quell’aria d’incertezza. di imprecisione delle vecchie osser
vazioni medioevali.

Ma se ciascuna di quelle pu<'> essere o parere incerta, I’insieme di 
tutte forma un si compatto mosaico di prove da resistere agli attacchi del 
dubbio piu severe; tanto piu ora che anche il grande principio non es- 
servi funzione senza organo, n̂  manitestazione di energia senza perdita 
di sostanza, trova almeno negli studi della radio-attivita una fin’ora appa- 
rente eccezione.

colie nuove conclusioni spiritiche vengono ad abbattersi le leggi 
principali del monismo; poiche pur riducendosi ad una materia tluidica, che 
e visibile e palpabile solo in alcune circostanze speciali, I’anima continua 
ad appartenere al mondo della materia; e cosi per la prima volta ci ap- 
pare intanto conciliata I’osservazione scientifica con quella moltiplicata nel 
tempo e nello spazio, dai popoli piu antichi e selvaggi ai piu civili, cristal- 
lizzata perlino neila leggenda religiosa, cio che, se non per la qualita certo



per la quantita e uniformita dei suffragi le conferisce un’autorita pari se non 
superiore al pensiero dei grandi filosoti.

Percio in queste ricerche io mi son tenuto lontano Ja ogni teoria: ho vo- 
luto che questa sorgesse spontanea nell’ animo del lettore, dal mosaico 
dei fatti ribaditi dall’ autorita proveniente dal consensu generale dei 
popoli.

Del resto dopotuttocio, siamo ben lungi dal pretendere di aver raggiunto 
la completa certezza; I’ipotesi spiritica ci appare dopo tante faticate ricerche 
come quegli immensi spazi oceanici da cui si vedono emergere qua e la 
degli isolotti piu elevati che solo al giudizio del geograto Janno la risultante 
di un antico continente mentre il volgo ride della sua ipotesi in apparenza 
cosl audace.

Prima di chiudere questa pagina mando i piu vivi ringraziamenti a quelli 
che mi aiutarono col consiglio e coll’opera: Marzorati, Ochorowicz, Imoda, 
Richet, Di Vesme ed Audenino. 

i  gennaio 1 9 0 9 .

Cesare Lo.mbroso.

•r

A  i prossim i fuscico/i :

A n to n io  B r u e r s  — L a M e ta fis ica  com e A rte .

A. V. A n a s ta d i — A gen ti M ls tif ic a to r i ?



PER L* INDIRIZZ© DELLA RIVISTA

hi testa ad ogiii Jascicolo d i Luce e Ombra Jigura da anni tout 
dichiarasione die netla sna lacottica brevitii implica tutto tin metodo 
e vuol esse re tutto uu pro gramma. La didiiarazione d quest a : La Di- 
rezione risponde dell’indirizzo generale della Rivista ma lascia liberi 
e responsabili nelle loro affermazioni i singoli collaboratori.

Finora non abbiamo creduto necessario diffonderci sul significato 
della nostra riserva, ma poichi la lettera d i un assiduo ce ne porge 
il destro, e, sto per dire, ci scopre le batterie, lo facciamo ora a scanso 
d'equivoci e a nostra giustifeazione.

Fartiti da un'affermazione die ci parve bella, grande evera, in- 
dipendentemente da ogni prova d i fa tti , abbiamo pur sempre rico- 
nosciuto die soltanto alia stregua d i questi, ogni filosofia attinge il 
suo valore, epperb abbiamo fa tto  largo posto alia parte sperimentale, 
consolidandola nella Society di Stud! Psichici che funsiona  da sette 
anni ed ebbe periodi d i grande attivitd ed influenza.

Sulla s/essa libera via e senza sconfessare il nostro principio, 
abbiamo accolto I'espressione delle diverse tendense quando d  parve 
contenessero qua/die germe d i vita, anche se contrarie a lie nostre 
condusioni e sconfiuanti, in apparenza, il nostro programma.

La verith e una, ma infinite sono le vie die ad essa conducono e 
ci si presenta talvolta sotto un aspetto amhiguo e paradossale die e- 
sorbita ogni precisa definizione.

Secondo il nostro concetto I'azione direttiva deve svo/gersi in un 
campo sereno ed elevato, dove g li antagonism i non giungono die d i 
riflesso e sempre come fa tto ri d i sintesi pin comprensive. L ’opera del 
diretlore deve essere impersonate, lim itata a scegliere, fom entare e 
trasfondere nell'organismo della rivista la vita e mantenere l ’equi-



librio suite bust dell’idea infonnatrice, sen -a preoccupazione d i scuo/a 
o d i persona.

L ‘ autorita direttiva, die interviene ad ogtti pie sospinto per ri- 
mettere in carreggiata i malcapitati coliaboratori, non i  p i it contpa- 
tibile collo spirito dei tempi e rimane prerogaliva poco invidiabile 
dei periodici confessional i  e degli organi settart d i minuscole 
congreghe.

\fa  perch? la ragionevole hxrghezza non dilaghi in licensa ? ne- 
cessario tagliar corto alle potentiche' persona/i od accademiche che s i 
trascinano per tutte le vie della sofistica, serum spiraglio d ' use it a. 
Cost abbiatno fa tto  per it passato e cosi farento in segnito, sienri d i 
ttvere con not la maggioranza dei lettori.

II nostro notiziario ? scarso — alcteni antici carissim i ce lo ri- 
cordano — nut, per quanto rigtutrda il movimento, d ied  attni d i la- 
voro assiduo e coscienzioso ci hanno fa t t i  guardinghi, ammaestran- 
doci a difjidare delle prontesse mirabolanti che, se rivelano la bttona 
volontci degli iniziatori, dimoslrano attche tttta completa ignoranza 
delle condisioni in cui si svolgono le nostre ricerche e delle difjicoltd 
che incontra chi voglia fare opera seria e vitale. A quante resipi- 
scettze, de/ezioni e peggio abbiatno dovuto assist ere nel corso d i  
pochi an ttif Non vogliamo quindi, fom entare i fa c ili  o ttim ism i che 
ci espottgono in segnito a tutte le reazioni e travolgono anche i mi- 
gliori.

Riguardo alia cronaca dei fa t t i  supernorma/i, la stampa quoti- 
diana e !e riviste del gettere ci potrebbero fornire, con poca nostra 
fa tica , largo e vario materiale, tna quando, per scrupolo d i coscienza 
abbiamo voluto appurare i fa t t i  ricorrendo direttamente alle fo n ti o 
ci ? stato impossibile documentarli, o abbiatno dovuto constatare 
quanta parte ci avesse la fan tasia  o il trucco. Ora se nel campo spe
culative s i possotto ospitare, in attesa della soluzione definitiva, se m ai 
t erra, le piii disparate ipotesi, nel campo dei fa t t i  dobbiamo vigilare 
a che non se tie aggiungano dei nuovi a i tnolli incerti che costitui- 
scono il nostro patriinonio sperimentale.

I n  q u e s to  m o m e n to  d e c is iv o  p e l  n o s t r i  s t u d f  n e l  q u a le  g l i  u l t i m i
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arrival i  s i attcggiano a scopriton e si dichiarano invest Hi della m is
sion? d i purificarc i fcnom eni mediauici dalla lue spiritica — cost 
essi la chiamano — ci incombe I'obb/igo d i essere anche piit guar- 
din g h i e sei-eri.

Per concluderc.
La dichiarasione che flgura in testa ad ogni fascicolo d i  Luce e 

Ombra, non giustiflca poltronerie od elude responsabilita tna richiama 
uu metodo a l quale vogliamo mantenerci fedeli. Xoi non saprentmo 
come meglio rtspondere alia ftdticia dei m olti e valorosi amici che s i 
unirono a noi net faticoso lai oro, che trattando/i alia stregua d i  
questo impersonate programma.

Diamo in seguito la tettera chc ha provocato queste breri ma ne- 
cessarie dichiarasioni: essa rifle tie it nostro pensiero in quanto 
si riferisce a! metodo se non agli apprezzamenti.

L a  D i k e z i o n e .

■» *

P E R C H  E ?

Kgregio Signor Direttore,

Immagina lei la rivoluzione che susciterebbero nell' uditorio gli 
strumenti di un’orchestra che nel bel mezzo dell’esecuzione si mettes- 
sero a suonare ognuno per proprio conto ? Bene: una rivoluzione si
mile deve averla suscitata presso i leitori 1’ultimo numero di Luce e 
Ombra; e stia sicuro, l’e una rivoluzione da pensarci sopra davvero. 
\i poiche 1’averci pensato sopra a lungo per mio uso e consumo, m’ha 
condotto a ragionamenti che non credo del tutto disprezzabili, eccomi 
qui a esporglieli con una franchezza e liberta che vorranno scusarmi 
Lei e le egregie persone delle quali sto per parlare, visto che

Io parlo |>er ver dire

Non per odio d'altnii, n£ per disprezzo.
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Mi perdoni la nota personale, ma e proprio nccessaria. Le dirb 
dunque ch'io non sono pervcnuio all’idealismo se non dopo aver de- 
scritto la mia brava parabola; io era un tempo lervente materialista: 
miei numi, l’Haeckel e il Buchner, numi com’Ella sa la cui testa t  da 
classiticarsi senz’altro nel regno vegetale. Per mia lortuna eccomi ora 
idealista e credente nello spiritismo. Ma bisogna ch’io lo confessi 
francamente : quella mia primitiva educazione materialista, intinta di 
un tal quale scetticismo, di tanto in tanto fa capolino, e allora, Egre- 
gio signor Direttore, se Lei potesse abitare dentro di me, assisterebbe, 
glielo assicuro, a dei colloqui veramente curiosi fra le mie due co-
scienze : quella arnica materialista e quella----moderna, idealista. .Ma
poichfe la natura non ha fornito la casa dell’anima nostra di un appar- 
tamento pei torestieri, cosl saril bene ch’io Le riferisca; uno di questi 
interessantissimi colloqui ai quali io assisto (veda un po’ se tutte le 
cose dell’universo non sono basate sulla legge trinitaria) come terzo 
membro che ascolta e dopo aver ben bene ascoltato interviene per 
mettere la pace.... magari col dar torto a tutti e due i contendenti.

Eceo dunque che la prima voce sussurra all’altra: E se la tua 
lede fosse un’illusione, se gli spiriti fossero una malattia del tuo cer- 
vello ? Quali prove oggettive puoi tu addurre per la loro esistenza}

— Queste, risponde l’altra interlocutrice, che le anime dei delunti 
parlano, rivelando cose ignorate da tutti e che alia verifica si trovano 
poi vere.

— Sia pure, ma e la subooscienza dove la metti r
— Per carita, lascia stare questa benedetta subcoscienza che un 

autore ha definita ultimamente « quella grande bisaccia nella quale 
si vogliono far rientrare tutti i fenomeni della medianita intelligente » 
c persuaditi pure una buona volta che non c’fc filosofo serio il quale 
non distingua nel modo pill assoluto l’anima aalla materia: intendi 
pure per anima, il Pensiero. Colla morte dell'uomo il Pensiero s’ in- 
nalza e si libra nelle sue regioni sensa tempo tinte. Di quando in



quando qualche vivente d ie  chiainiamo medium. irradia una sua ener* 
<jia c protendc i tentacoli del proprio Pensiero in quelle oscure re- 
gioni dcll'oltretomba. Scintillano allora i pension dei defunti ed eeco 
che le anime nostre eomunicano colle anime trapassate.

E 1'altra voee di rimando : io non ti negherb la realta delle tue 
comunicazioni. ina tu vorrai riconoseerc che le personality ehe ti si 
manifestano non sono inai ben delinite : sono leinbi di anime, sono 
brevi aggregati d’alomi nientali che vagano e cite i ,/?// dell'anima dei 
medium raccolgono e trasmettono.,Non sono anime quelle che ti par- 
lano, ma I'rammenti d'anime. Quale enorme puerility, quale spettaco- 

loso atto d’antropomorfismo 6 il credere alia persisicnza della co- 
sciensa ttmamt dell’anima. Ammettiamo pure che l’anima persista 
dopo la morte. ma ricordati che la morte la trasporla in un altro 
piano che se non vive I'uori del tempo, certo vice in una dimensione 
totalinente di versa. Credi pure all'angelica farlalla che si leva dall.i 
crisalide, ma ricordati che l’universo conosciuto dalla larl'alla, e total- 
meute diverso da qtiello conosciuto dalla crisalide.

L’anima che si leva dal corpo umano porta seco le impronte della 
sun vita terrestre, ma queste impronte, cioe la coscienza, la persona
lity umana, private del corpo, perdono la propria attivita, si neutra- 
lizzano e si nascondono nei recessi della subcoscienza, mentre l'anima. 
al contatto di un’altra dimensione, lascierii slavillarc e vivra una 
altra personality, un’altra coscienza, precisatnente come net sonnam- 
bulo nel quale alio stato di veglia la personality sonnambolica si ri- 
trae nella regione della subcoscienza.

Questo appunto 6 il dubbio che deve accompagnarti nolle sedutc, 
un dubbio che p'Vii) anche essere una terribile certezza : che queste 
anime comunichino teco sensa superlo, sonnambolicamente. E’ certo 
quanto ti dico ? no, tutt’altro, ma ho voluto ricordarti che il tatto di 
ricevere comunicazioni dall’al di lit non e ancora una prova della 
persistenza attiva della nostra coscienza individuate, voglio dire cioe 
che non e ancora una prova che le anime sappiano e vetimto coscien- 
temente il nostro mondo.



Stando c o m  le cose, Lei comprendera bene, Egregio Signor Di- 
rettore, quale impressione, abbia suscitato in me l’articolo del Bozzano. 
1 >el Bozzano io ho grande stima poichb lo giudico uno dei pochi spi- 
ritisti italiani veramente seri, ma le cont'essero francamente che in 
questo suo articolo, e prima ancora nel suo volume « Dei casi di iden- 
titicazione spiritica » non ho trovato un argomento che possa risol- 
vere i miei dubbi e temo che sia difficile poterlo trovare.

L’articolo del Bozzano mi ha impressionato appunto pel carattere 
scientilico che l’autore ha voluto dargli. Mi sembra cioe che sia an
cora prematuro parlare di prove scientijiche, sperimentali della per- 
sistenza della nostra coscienza personate nell’al di 1ft. Dico che pub 
e deve esistere un metodo scientilico, metodo che costituisce il grande 
merito dell’opera del Bozzano, ma che non pub e non deve assolu- 
tamente esistere una conclusione scientilica. Quando si vuole con- 
cludere scientilicamente, si abbandona la scienza e si entra nel 
mare magno del Kardechismo e allora e il caso di intonare il De 
Profundis della scienza e di qualche cos’altro ancora.

Per ora non e’e altro da fare che studiare, studiare, studiare,. rac- 
cogliere materiale, sviluppare nuove medianit’i, ma mi sembra ben 
fatto, non affrettarci a concludere di qualunque genere possa essere 
la conclusione e riconoscere francamente che siamo e per lungo tempo 
resteremo ancora, in pieno eampo d’ipotesi.

* *

Immagini ora, signor Direttore, la seconda delle impressioni pro- 
curatemi dal passato numero di Luce e Ontbra, quella dell’ articolo 
Agabiti.

Dal la luce (cosi per modo di dire) siamo passati alle tenebre. Da
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Scilla a CaridJi. dalla padella nelle brace. Sempre piu di giorno ia 
giorno mi persuado essere molto piii lacile vincere im terno al lotto 
die trovare uoinini die non cadano negli eccessi. Dall'cccesso scien- 
tilico eccoci passati alPeccesso opposto. senza ditbbio centomila volte 
piu riprovevole.

Le dirb senz’allro die l’artieolo dell’ Agabiti mi sembra il piu di- 
scutibile di tutti indistintamente gli articoli puhblicati nei nove anni 
di gloriosa vita di I.uce e Oinhrn.

Questo articolo ci piomba in pieno medio-evo: mu die si scherza ? 
uoinini die si cambiano in bestie e poi ritornano uoinini - i vampiri. i 
lupi mannari, le streghe... ina di questo passo dove andremo a li- 
nire ? Perb, lo dico subito, non fc tanto la tesi agabitiana qucllu die mi 
spaventa, quanto gli argomenti addotti per provarla.

lnfatti bisogna riconoscere che tutte le nostre tesi spiritidie. tutte 
indistintamente sanno piu o mono di medio-evo: anzi il merito dei 
nostri studiosi consiste appunto in gran parte ncl coraggio die essi 
dimostrano nel risuscitare questi studi medioevali per metterne in luce 
quel conteiiuto scicntilico die senza dubbio vi si nasconde... Ma per 
carita, ntlc/nntc / ‘ctiro con jnicio  nel materiale di prova die volete 
addurre a sostegno di una tesi cosl pericolosa.

Selezionatele queste prove e in caso d’incertezza abbondate nello 
scartare piuttosto che nell* accogliere, per non dare an giusto pre- 
testo, al materialismo die & ora in piena ritirata. di ritornare alia ca- 
rica e di riinettere sul trono quei tali numi... dalla testa vegetale.

Quest’opcra di selezione, a mio parere 1’ Agabiti P ha trascurata 
completamentc. ligli ci porta ad esempio un aneddoto tratto da una 
nov'Mla del Turghenieff. Ma, sail to Dio, questa non e che una fantasia 
di letterato e se noi dovessimo ascoltare i letterati, poveri noi, po- 
vera scienza, povero mondo! ltd Eschilo, cosa c’ entra questo 
brav’uomo colle sue Huincnidi ? Davvero sarebbe curioso che uno 
spiritista per provare scientilicamente P esistenza delle aniine nell’al 
di l:'t tirasse luori. che so io, lo spettro del padre di Amleto. o P epi- 
sodio dantesco di Pier della Vigna.

Per non estendermi troppo dirb dunque che la tesi agabitiana gia
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per se stessa cosl pericolosa e poi, anziche dimostrata. demolita dallo 
stessoautore per le delicientissime prove di tatto portate. L’Agabiti ter- 
mina il suo articolo con queste parole : * Per ora 6 neccssario die gli 
spiritisti divengano piu tilosoti e piu sperimentalisti i teosoli ». Ma se 
quello portato nell’articolo « I fenomeni di ripercussione » vuole es- 
sere un saggio dello sperimentalismo propugnato dall'Agabiti, fran- 
camente consiglierb i teosoli di star lontani dallo sperimentalismo 
e di rimanere. oh s i ! di rimanerc ignoranti.

Passiamo ora all’ articolo del Kremmerz. Comincicrb col dire die  
prese nel loro coinplesso le idee del signor Kremmerz non mi dispiac- 
ciono: tutt’altro. Veramcnte il nome di Magia b l'atto apposta per 
spaventare le anime timorate: non risuscita csso nel nostro spirito il 
ricordo di tutte quelle superstizioni medioevali delle quali ci ha dato 
un edificante saggio 1’ articolo agabitiano •

La Magia, ohimM Canite, quella diabolica scienza che vuol tirar 
tuori l’oro dal I'erro, ch; la sparire e ricomparire gli uoinini coll’anello 
di Gige, che vuol largire agli uomini la so.spirata panacea per tutti 
i mali. Ed ecco i suddetti timorati levar gli ocelli e le braccia al 
cielo per implorare da Domeneddio la I'orza necessaria per stermi- 
nare l’iniqua e sacrilega superstizione.

Ho parlato con alcuni miei amici degli ultimi articoli apparsi sul 
Luce e Umbra, ed alcuni di loro hanno espresso il parere che il trattar 
di magia possa essere molto pericoloso per l'avvenire scientilico dei 
nostri studi. Dopo un lungo e tenace lavoro, si obbietta. noi siamo 
pervenuti a richiamare l’attenzione della scienza sullo spiritismo. Ma 
non nascondiamocelo, si tratta bensl di un valoroso ma anche di un. 
ben ristretto numcro di scienziati. Molto ancora dobbiamo operare 
per una conquista delinitiva. Come sarft cib possibile se cominciamo 
ad introdurre nel nostro campo elementi cosi... compromettenti ?

Ahime! un simile ragionamento che a tutta prima appare cosl ben 
fondato, pecca nel principio medesimo. Poiche inlatti gli spiritisti che 
ragionano in simile modo dimenticano che per l’enorme maggioranza 
degli scienziati non esiste assolutamente alcuna differenza Ira chi di- 
lende la tesi spiritica e chi parla di Eoni e simili storie. Non illudia-
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moci: lo spiritismo c altrettanto compromettente della magia, ma c'e 
nella magia altrettanta verity che nello spiritismo.

Non bisogna mai temere il progresso: ora il progresso e sempre 
riposto in cib che a tutta prima appare inverosimile e pazzesco. I mo
nad spagnuoli deridono Colombo, ma Colombo scopre 1’ America; ora 
c’e un mondo beu piu importante da seoprire di un semplice con- 

tinente e che ci e interamente ignoto: il mondo del nostro spirito. 
Sc nei nostri studi dovessimo preoccuparci di cib che pub pensare la 
scienza, io credo che la cosa migliore da tarsi, sarebbe quella di non 
proseguire a buttar via tempo e danaro.

Poicht t  bene intenderci subito: la magia, almcno come 1’ in- 
tendo io, non vuole essere e non e un arte da ciarlatani, uno spaccio 
di polvere di pirlim pim pin, di unguenti per guarire tutte le malattie, 
di pietre tilosofali per trasformare ogni materia in oro, essa vuole es- 
sere, deve essere ed e unicamente un metodo per trastormare non 
l'oro ma le anime, per sviluppare, porre in luce tutte le immense po- 
tenze che si nascondono in noi per ottenerne efletti pratici. Magia mo
rale dunque, magia quale viene intesa dagli asceti, dai buddisti, dai 
mistici, magia che potremmo anche pib semplicemente denominare 
educazione della volonta ed educazione dello spirito per pervenire 
a scorgere ed a vivere manitestazioni che sfuggono alia nostra vita 
consueta.

Signor Direttore, £ questa la magia propugnata del Kremmerz ?
Spero e credo di si; ma non posso qui non deplorarne con tutte le 

lorze dell’animo mio, il metodo d’esposizione.
Ma perchb mai usare un simile stile da pazzo?
Oh! ne sia pur certo il signor Kremmerz, che per passar da pazzo 

presso il volgo bastano le sue sole dottrine, nudamente e seriamente 
esposte, senza bisogno di speciali e sia pur simboliche auto-dichiara- 
zioni di pazzia. Ouesto artitioioso ambiente non pub che nuocere alia 
causa da lui propugnata.
‘ Oh! lo comprendo bene ! sono dottrine magiche, sono dottrine da 
iniziati, ma via, lasciamo stare le circonlocuzioni, parliamo chiaramente 
diciamo pane al pane, e vino al vino, lasciamo da parte le bistecche
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e compagnia bella, mandiamo una buona volta al diavolo certi simboli 
queste sono le vcre anticaglie mediocvali. E il signor Kremmerz 
perch£ egli stesso s’ avvolge nel mistero ? la prima delle arti 
a questo mondo £ il senso pratico, che consiglia di tenersi sempre 
all’altezza dei tempi: ora il secolo ventesimo vuole essere secolo di 
luce e non secolo di tenebre. Magia si, ma niente magia occulta 
niente misteri, niente antri di Sibille, niente oracoli; a questo patto 
ma solo a questo patto credo legittimo ed opportuno uno studio di 
queste materie.

* *

Signor Direttore, tiri un sospiro di soddisfazione! ho linito dav- 
vero. Ma intendiamoci bene : 1’ho linita colle critiche; eccomi ora qui 
colie mie brave conclusioni.

Ho cominciato questa mia lunga lettera paragonando 1’ultimo la- 
scicolo di Luce e Ombra a un’ orchestra i cui istrumenti per un in- 
sano capriccio del concertatore si mettessero a suonare ciascuno per 
proprio conto, inaugurando il beato regno dell’anarchia. Ebbene, con 
tutta franchezza Le dirb che non solo molti miei amici mi hanno ma- 
nifestato il timore che il Luce e Ombra voglia divenire una simile 
orchestra, ma che io pure a tutta prima, ho provato questa medesima 
impressione. Ma come mai, mi son chiesto, il Direttore di Luce e 
Ombra ha potuto comporre un simile numero; ma k proprio possi- 
bile ch’egli creda ai lupi e ai vampiri del signor Agabiti e voglia 
impiantare il suo bravo gabinetto di magia con relative storte e lam- 
bicchi ? Ebbene dopo averci pensato sul serio mi sono avveduto chc 
questo del passato numero di Luce e Ombra £ ancora uno di quei 
casi latti apposta per insegnarci che non ci si deve mai fermare alle 
apparenze, che non si deve mai concludere o sentenziare affrettata- 
mente, che insomma prima di dire che un uomo sbaglia bisogna pen- 
sarci su due volte e. per riprendere il mio paragone, vedere se non 
sia il maestro concertatore a volcr giustamente chc* ogni strumento
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suoni per proprio conto. I’cr esempio, ehe eosa dobbiamo noi pensare 
di quella cacotonia orchestrale ehe precede per parecchi minuti le 
e^ecuzioni teairali - torse ehe si tratta di un deplorevole capriccio del 
maestro concertatore, o non piuttosto cite si stanno aceordando gli 
strumenti per la prossima esecuzione ?

Sicuro, signor Direttore. mi seinbra di indovinare ehe Lei si e 
aceorto un bel giorno ehe qualche istrumento da qualche tempo non 
funzionava piii bene, che e'era qualche stonatura non solo, ma che 
inoltre la musica che si stionava era sempre quella, tediosa, monotona, 
e che se si continuava di questo passo, l’unico partito intelligente da 
prendersi era quello di chiudere il teatro. Ed eccolaallora comperare 
nuovi strumenti, e pregare i singoli suonatori di accordar bene i pro- 
prii strumenti gli uni cogli altri. Ma siccome questo l’orchestra non 
pub farlo senza una momentanea cacotonia, Lei avr:t pensato: ben 
venga la cacotonia, chi ha orecchi da non poterla sopportare scappi 
pure dal teatro, ma chi li ha aspetti con pazienza: sara una pazienza 
ben compensate, nel futuro.

No, non m’inganno! Lei ha latto apposta a pubblicare tre articoli 
che sembrano tre batterie di cannoni rivolte Puna contro l’altra. Lei 
si e detto: o guarda un po’ tutta questa brava gente che ciascuna nel 
proprio campo e cosi certa di possedere la verita! I’uno dal pulpito 
di una magia teosolica, l’altro dal pulpito dello spiritismo scientitico 
(e questo e di gran lunga il migliore), il terzo dal pulpito della piro- 
magia. tutti gridano l’uno piu l'orte dell’altro: ego sum  veritus, e a 
nessuno salta in mente che t'orse un briciolino di verita e'e in tutti 
tre i pulpiti e che la miglior cosa da tarsi sarebbe quella che tutti e 
tre si mettessero d'accordo per domandarsi: quid est r e r i t u s e con- 
siatare cost che la verita ahime! e ancora per tutti. molto, ma mollo 
lontano. Ricorda Lei, Egregio Signor I )irettore la prefazione dei Pro- 
messi Sposi!

SpesM) anchc mettendo due critiche allc mani tra loro le facevam battere 1‘una 

daH'allra o esamiuandole bene a fondo, riscontrandole attentamente, riuscivaino a sc< — 

ptirc e a mostrare che cosi opposte in apparenza, erann pero di uno stesso genere, no-
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sccvaa tutt' c due dal non budnre ai fatti e ai principii su cui il giudizio doveva esser 

fondato, e messele con loro gran sorpresa insieine, le mandavano insieme a spasso.

Talc e quale, nevvero signor Di ret tore? Con questa sola difTerenza 
che invece di mandare a spasso le opinioni contrarie lei le aecoglie 
tutte e le raccosta l’una all’altra e le vaglia, anzi lascia appunto che 
si vaglino Tuna coll’altra ditruggendosi vicendevolmente tutto cif> 
che hanno di poco serio e d’impuro. v

Se b questa (e io non ne vedo altre) la ragione che I’ha persuaso 
a riunire cosl disparate dottrine, io applaudo toto corrfe.

Senza dubbio un numero come quello passato, l’e un numcro che 
scombussola, ma io lo paragono ad un purgante che mette bensi la 
rivoluzione nello stomaco, ma del bene ne fa e ne fa molto.

E’ da j  iconoscere che noi ci troviamo ora in un’epoca molto cri- 
tica per tutti i rami di studio- spiritismo, teosofia e magia compresi. 
E’ giunta linalmente la terribile ora della resa dei conti: chi ha de- 
biti da pagare li paghi; siamo al Giudizio Universale. Trascinati di- 
nanzi al tribunate supremo ed inappellabile della real til, tutti debbono 
metterea nudo i loro peccati. Non e il caso ora di trincerarsi nell’o- 
limpico campo del disdegno per gli stud? altrui e di nascondere i 
teosoli la propria debolezza coll’attaccare gli spiritisti e gli spiritist! 
la loro attaccando i teosofi.

Noi abbiamo tutti bisogno gli uni degli altri, dalle nostre ricerche 
dev’essere bandita ogni questione d’amor proprio di scuola. e neces- 
sario essere un po’ piii tolleranti gli uni verso gli altri, persuaderci 
una buona volta che a nessuno di noi e stato aflidato da Domeneddio 
il monopolio della veritfi. Mettiamo tutti i metalli ik I crogiuolo e 

«stiamo ad aspottare la nuova combinazione chimica che ne uscir&. 11 
metallo piii forte darfi il colore fondamentale alia lega. Quale sarft 
questo colore? Poco importa cib per ora: per ora la cosa pitt impor- 
tante  ̂ quella di mettere nel crogiuolo tutti i metalli e sofliare forte 
sul l'uoco. Poi incrocieremo le braccia e staremo a vedere i risultati.

A n t o n i o  K r c e k s .
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LA PAZZIA OI ROBERTO SCHUMANN =
_  _  = E I COMMENT! DEL PROF. MORSELLI

Xcl numero 7 della Rtissegna  Contemporunea il prof. Morselli pub- 
blica uno studio intitolato « La pazzia di Roberto Schumann e la psi- 
cologia supernonnale », nel quale si contengono alcune affermazioni a 
cui non posso esimermi dal rispondere; anzitutto perche l’autore gen- 
tilmentc mi nomina, invitandomi a riflettere sopra il caso da lui 
esposto: in secondo luogo, perche in esso egli continua a fraintendere, 
o meglio a misconoscere in guisa inconcepibile i metodi d' indagine 
metapsichica adoperati dal prof. Hyslop: laonde appare dovfcroso ad- 
ditargli ancora una volta l’errore deplorevole in cui cade e in cui 
persiste a scapito immeritato dell’eminente psicologo.

Quanto al caso Schumann, non vale la pena di occuparsenc, tanto 
appare inconcludente; ed anzi, allorchfc si giunge in fondo all’articolo 
sorge spontanea la domanda: « Quali intend metapsichici si £ pro- 
posti l’autorc? » — E... si rimane in forse, senza trovare la risposta 
adeguata, considerato che i fenomeni allucinatorii cui soggiacque lo 
Schumann si palesano d’indole esclusivamfcnte psicopatica, senza ve- 
stigio alcuno ai coincidenzc supernormali. Si resta pertanto sorpresi 
nel constatare le meraviglie del prol. Morselli perche gli spiritisti non 
l'abbiano mai citato ad esempio, o non abbiano annoverato le alluci- 
nazioni psicopatiche di lui Ira le manifestazioni genuinamente media-' 
niche; e si direbbe quasi ch’cgli rimpianga intimamentc la eosa. Certo 
si e che solo in tal caso l’articolo in esame avrebbe raggiunto quel- 
1’etlicacia di cui ora diletta; ma, fatto sta che gli spiritisti non si 
dimostrarono tanto ingenui.... dunque, con chi se la prende il pro
fessor Morselli-

E sarebbe forse perche non poteva prendersela legittimametite



con nessuno, ch’egli accatta briga col prof, Hyslop? lo credo di si, ed 
eccone brevemente i m otivi:

Roberto Schumann, colpito da paralisi generale, soggiacque ad 
allucinazioni deliranti in cui vedeva angeli e demoni nonchfc spiriti 
di musicisti defunti i quali gli dettavano degli spunti musicali, ch’egli 
effettivamente trascriveva. In quest’ultimo fatto nulla di men che na- 
turale, poiche ben si comprende come uti musicista geniale quale lo 
Schumann potesse scrivere buoni spunti musicali anche durante ac- 
cessi di delirio. Nel solo caso in cui a siffatte visior.i e trascrizioni 
si fossero commisti indissolubilmente incidenti supernormali, o prove 
d'identiticazione personale dei defunti visualizzati, si avrebbe dovuto 
considerare da un punto di vista diverso; t.osa che mai non av- 
venne. Dunque, niente di supernormale, niente di medianico, niente 
di spiritico in siffatti episodi, i quali vanno senz’altro classificati con 
gli altri piu spiccatamente patologici cui soggiacque l’infermo.

Ed ecco invece in quali termini ne parla il prof. Morselli:

Un'altra induziot.c £ quests; che ha torto 1’ Hyslop quando pretende di sepa

rate dal I a lenomenologia supernormale ci<\ che sarehbe, secondo lui, pseudo-spiritismo da 

eiA che sarehbe « comunicazione vera > degli spiriti dell’ Al di li. Mi spiego. Nel caso 

ilello Schumann, stando a questa scissione tra fenomeni spurii e fenomeni veri spiritici, 

la tiptologia ritmica del defunto Beethoven e le iilteriori <lei defunti Schubert c Men- 

dclshon dovrebbero interpretarsi come < comunicazioni spiritiche > genuine; invece, le 

allucinazioni di Angeli e Demoni cadrebbero nel dominio della psichiatria (voglio, almeno, 
credere questo 1), e le loro < voci >, le loro < influence >, non sarebbero messaggi dell'AI 

di li, ma puri prodotti patologici. In questa separazinne si scorgerebbe subito I’artificio 

e il sofisma; ma I'Hyslop, iiell'apprezzare la natura dei fenomeni offertigli da’ suoi 

medium tra cui la celeberrinta Kleonora Piper, non ragiona con maggiore rispetto 

alia logics.

Con vero rincrescimento non posso trattenermi dall’ osservare al 
prof. Morselli che prima di accingersi con tanta insistenza a mettere 
alia gogna l’eminente suo avversario, avrebbe dovuto leggerne le 
opere con l’attenzione necessaria onde afferrarne i concetti essenziali; 
cif> ch’ egli non lece, poicht'1 diversamente si sarebbe nvvisto che
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P Hyslop (e con lui tutti gli indagatori che non siano incntccuitij.non 
si lascib mai guidarc nelle sue riccrchc da criteri cosi puerili quali 
quclli enunciati. Egli, al contrario, csndaund senipre inesorabilinente 
tutta quella parte della fenoinenologia medianica ad etfetti intelligent! 
la quale non si prestava a misure di controllo scientifico, o non si 
accompagnava a fenomeni d’ ordine supernormale, o non prcsentava 
incidcnti d’ identilicazione razionalmente inesplicabili con qualsiasi 
ultra ipotesi che non fosse la spiritica.

Null'altro aggiungo, perche mie troppo increscioso il doversempre 
ripetere le medesime cose, e tanto pill discutendo col prof. Morselli il 
quale e pienamente edotto in argomento. Ed e veramente curioso ch'egli 
a conferma di quanto asserisce sul conto dell’Hyslop, citi in calce le 
pagine 103-104 del volume di lu i: «Science and a future life », pagine 
in cui P Hyslop discute precisamente dei fenouieni spurii della sub- 
coscienza ponendo in guardia i neoliti contro i medesimi. Mette conto 
di riportarne un brano.

In date circostanze — egli scrive — le personalita subcoscienti possono assur- 

gere a gradi elcvati di sentitnento, inipartcndo in forma inspiratoria anclie ammaestta- 

menti superiori; ma il punto fondamentale in cui le stesse costantemente si dinio- 

strano iucapuci di soddisfurc i requisiti richiesti onde far capo all’ ipotesi spiritica, con- 

siste nella loro .'issoluta impotcnza a fornire dati di fatto i quali provino I' identita 

personate dei si- dicenti dcfunti comunicanti. E se pervengono ad inventare incident! 

onde simularne gli effetti, falliscono immancnbilmente in tpialsiasi loro tentativo di 

prova, e non sanno far altro che indovinare, ccc... Il profano ignora completamente le 

tremende diflicolta che insorgono dinanzi all’indagatore per efletto di cotesta farragine 

di materiale spurio d’origine subeoscicntc, materiale che non ha nulla di comune 

con gli « spirit! ». nf- tantpoco con la frotle cosciente. (Science ami a future life, pag. 
10 3-104,.

Cosi il prol. Hyslop; dal che appare com'egli si trovi pienamente 
d'accordo col prof. .Morselli nel riconoscere il carattcre spurio o incon- 
cludente di tutta quella parte di fenomenologica medianica ad elfetti in
telligent in cui non si contengano « dati di fatto i quali provino l iden- 
titft personate dell'entita comunicante •. e quindi nel condannare ine-
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sorabilincntc al cestino i casi analoghi a quello di Schumann. E se si 
trovano d’accordo, e se cif> risulta da un brano dcllM-iyslop citato dal 
Morselli stesso. come mai questi persiste a misconoscerne il pensiero? 
E’ una contraddizione in termini che prende aspetto di enigma in- 
comprensibile ; tanto piti che non si pub supporre che il mio contrad- 
ditore ricorra pensatamente ad espedienti men che leciti pur di dare 
ad intendere ai lettori ch’egli ha ragione. sapendo di aver torto, E la 
cosa appare anche piii enigmatica qualora si consideri ch’ egli, dopo 
avere esposto i t'atti e le considerazioni di cui sopra, esce in queste 

parole:

Espongo il case all'esimiu psichicista genovese Ernesto Hozzano. che ha voluto 

spezzare una lancia in lavore del cattivo metodo <li Hyslop rispondendo ad alcime trie 

obbiezioni.

Sono parole stupefacenti. poiche e da notare ch’ io spezzai la me- 
taforica lancia in lavore del prol. Hyslop nel capitolo conclusionale di 
un mio libro dedicato esclusivamente a dimostrare quali erano i criterii 
con cui procedere onde sceverare i casi genuinamente supernormali e 
spiritici da quelli che tali non erano ; ed ecco che dopo averlo letto il 
prof. Morselli contrappone un caso di allucinazioni psicopatiche total- 
mente falsidiche, ai miei 7f> casi di visioni e di manifestazioni veri- 
diche, esortandomi a meditarlo ! E per soprappiQ ribattc ancora e 
sempre sul cattivo metodo del prof. Hyslop. senza dubitare ch’ egli 
non aveva effettivamente affermta la indiscutibile esattezza di un tal 
metodo, che e pur quello della Societii inglese di ricerche psichiche, 
come anche il mio e di qualsiasi psichicista dotato di senso comune. 
C’6 di che stupirsi davvero!

E -non basta. — A proposito della « lancia da me spezzata in fa- 
vore di Hyslop », egli fa seguire in calce una noticina cost concepita:

Mi riservo di ritpontlere pin anipinmcnte all'esiniio nmico ; qui ini contento di os- 

serrargli che io alludevo alia doppia serie di personificazioni (la spuria e la vera, se- 

condo I’Hyslop), non gia al le condizioni d’ ipersensibiliti dei niedii...

Quando lessi tale noticina rimasi alquanto sconcertato, e ritenni
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per un momento di avere trainteso in modo inconeepibile le sue pt- 
role; ma ebbi subito a ricredermi perchb ricorrendo a! libro del pro- 
fessore Morselli, nonchb al paragrafo incriminato del mio ebbi a consta- 
tare ch’ egli si era espresso in questi termini:

E’ un nrtificiu e un sortsma il separare nella fcnumenologia intellettuale dello stesso 

medium quello che sarebbe personistico, animico, telqxitico, da quello che si tpretende 

spiritico.

Dunque non t  esatto ch’ egli si rilerisse in modo tutto speciale alia 
« dopnia serie di personificazioni: la spuria e la vera », dal momento che 
di tali serie egli non parla affatto, e solo si pub concedergli che ve le 
comprenda implicitamente; al contrario, risulta esatla la mia interpreta- 
zione, dal momento che i termini di personismo.'animismo e telepatia rias- 
sumono il complesso dei (enomeni d’interlerenza cui soggiacciono i me
dium pereffetto delle condizioni d* ipersensibilUtt in cui si trovano. Ed 
e naturale che il mio dovere di critico fosse quello di conformarmi al 
senso preciso e sostanziale della proposizione in esame, non gia di scer- 
vellarmi a indovinare le intenzioni recondite dell’autore. Qualora gli 
scrittori pretendessero dai loro critici di siffatti • tours de force », si 
verrebbe a questo, che mercb tale comoda scaDpatoia i primi avrebbero 
sempre ragione e i secondi immancabilmente torto.

Cib posto per la verity, vediamo se per avventura non fosse pos- 
sibile sloggiare il mio contradditore anche da quell’estremo riparo; e 
vediamo sopratutto d’indovinare questa volta anche il di lui pensiero 
recondito onde evitare ulteriori recriminazioni. JEvidentemente il prof. 
Morselli affermando ch’egli « alludeva alia doppia serie di personifica
zioni : la spuria e la vera >, non intese riferirsi a quelle insignificanti 
personificazioni di cui parla 1’ Hvslop, e cib per la ragione che for- 
mando esse parte integrante della piu semplice e volgare fenomenolo- 
gia subcosciente, sono sceverabili per opera dei criterii enunciati e 
non danno origine a problemi teorici speciali per la test spiritica ; 
senza contare che nel punto citato del mio libro io confutai in guisa 
risolutiva le obbiezioni formulate in proposito dal prof. Morselli. Ne 
consegue che questi alluse indubbiamente a quella serie speciale di



personificazioni, per loro natura incontrollabili, le quali nel caso ap- 
punto dell'Hyslop e della Piper. si danno per gli « spirit! - guida » di 
quest’ultima, e si denominano «Phinuit, fmperator. Rector, Doctor, ece.. 
personificazioni che il mio contradditore ritiene d’ origine spuria o 
subcosciente, e asserisce tale risultare altresi I’ opinione del prof. 
Hvslop; da cib la pretesa ineonseguenza di quest’ultimo, il quale ver- 
rebbe per tal guisa ad ammettere che genuine personality di defunti 
si; manifestino scito gli auspici di personificazioni spurie. — Orbenc: 
l'Hvslop (come giy 1’Hodgson e il Myers) non asserl mai che gli «spi- 
riti - guida > della Piper siano personificazioni subcoscicnti; affermb 
solo che tali personality non rivestivano importanza scientifica data 
l’impossibility^di conseguire in proposito le necessarie prove d’ iden- 
tificazione; ma in pari tempo ripetfe sempre che una circostanza sif- 
fatta non conferiva a nessuno il diritto di classificarle tra le creazioni 
onirico - subcoscicnti; personalmente poi, egli dichiara ritenerle ge
nuine entity spiritual], tanto piu che se in forza delle prove d’identi- 
ficazione fomite dalle altre entity comunicanti, queste dovevansi rite- 
nere f>er autentiche personality di defunti, in tal caso non era logico non 
tener conto del tatto che le medesime affermano recisamente 1’ esi- 
stenza reale degli « spiriti - guida »,

Ed £ invece il prof. William James che persiste a considerare 
questi spiriti-guida, quali personificazioni subcoscicnti, per quanto sia 
d’avviso che una simile presunzione possa conciliarsi benissimo con 
la genuinity delle personality di defunti per loro mezzo comunicanti, 
Nondimeno egli esce- ta ora in frasi come guesta :

I piu tra noi, durante la seduta, provavano I'impressione di trovarsi in qualche 
guisa n conversare con un Rector e un Hodgson real/. (Proceedings of the S. P. R., 

Vol. XXIII, pag. 32;,

A tale opinione del lames, rispose recentemente 1' Hyslop in 
questi termini:

Qeando il prof. Janies asserisce di ritenere tuttora che nella circos* inr.a della 

Piper le personality medianiche di < Impcrator, Rector, Doctot, Pruden:, ecc. » siano
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il priKtulio onirico della subcosctcnza della medium, £ il easo di tlomantlurgli veoga an- 

zitulto chiarito quale sorta di problems ci si propone di risolvere. Personalmente lo 

scrivente opina che non esiste I'ombra di una prova soientifica qualunque la quale au- 

torizzi ad afTermnre che tali personality siano d’origine onirica. Che ci«S sia vero o t'also 

|ht ora non importa alio serivente, tna egli ripete e sostiene che non esistono prove 

scientiliche capaci di legittimarc siffatta presunzione, la quale pu*> unicamente adottarsi 

quale misura esuberante di precauzione contro PalVrettala accettaz.ione di tin' altra ipo- 
tesi. (Journal of the American S. t*. K., 1900, pag. 251).

Oueste le dichiarazioni esplicite del prol. Hyslop, per elTetto delle 
quali cadono inesorabilmente anche le critiche a lui rivolte dal prof. 
Morselli contorme la nuova versione data alia propria proposizione; e 
con eib il mio cbmpito e linito.

In base a quanto esposi resta assodato:
1. — Che il prof. Hyslop non deve ritenersi reo di adoperare me- 

todi d’ indagine metapsichica tanto ingenui e primitivi quanto vor- 
rebbe far credere il prol. Morselli.

2. — Che egli mai commise l’inconseguenza (che se inconsegpenza 
vi fosse, I'avrebbe commessa il James) di ritenere spurie le personi- 
licazioni degli « spiriti guida » della Piper e genuine le personality di 
defunti per loro mezzo comunicanti.

-  Che io non traintesi menomatnente le parole del prof. Mor
selli, parole per se cosi chiare da non potersi fraintendere. E a 
quest'ultimo riguardo debbo anzi osservare com'esse contengano una 
obbiezione antispiritica di gran lunga piii complessa e importante che 
non quella pensata ma non espressa dal mio contradditore; il quale 
— si noti bene — col latto di avert risposto alia mia conlutazione 
eseguendo una specie di diversione verso altra fenomenologia non 
csplicitamente citata nel paragralo, da taciiamente torto a se stesso 
e ragione a me circa 1 ‘ obbiezione effettivamente contenuta nel 
paragralo accennato; in altri termini, ci6 dimostra che le ragioni 
da me opposte al suo asserto in ordino alia fenomenologia perso- 
nistica, animistica, telepatica. si palesano tali da non potersi oppu- 
gnare ; e questo quanto importa sopra ogni altra cosa che il let- 
tore rilevi. E r n e s t o  B o z z a n o .

i
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Mentre moltissimi increduli si accontcntnno di una scmplice levitazione del tavolino 

|yr convertirsi alio spiritisino e huttarsi, a capo titto, alia riccrca di Socrate. Dante, 

Michelangelo, Napolpone, credendo possibile stabilire una comunicazione tclcfonica con 

l'altro mondo, gli studiosi di science psichiche restringono a pochissimi lenomeni I'i- 

potesi spiritica. Perehe uno spiritista ainmetta 1'intcrvento di nno spirito, nelle manitc- 

stazinni medianiche, deve avere delle prove d* identity indiscutibili, suite quali non ci 

soTermoremo, poiche i feuomeni di cui intratterr<\ il lettore. in questo articolo. son di 

qiHli che non forniseono novelle prove spiritiche, bensi delle curiosita medianiche. in- 

teressantissime. Veramente una prova d' identity, non personale, ma generica, l’avemmo 

iln alcnni spiriti di filosoli, ahimi'!, alquanto noiosi. II loro eloquio papaverico non 

differiva da quello che fiorisce quaggiil, nel campo filosolico: le piii semplici idee erano 

espresse in una forma sihillina, carica di frasi altisonanti, latte per intorbidare la mente 

pin linipida. Pure, nell'altro, come in questo mondo, non tutti i lilosofi sono noiosi, e 

qnalche eccezionc non b mancata. Col medium Luigi Arcoldi (i) e col solito mezzo della 

i'lcorporazione, si present  ̂ a noi lo spirito di un filosofo, simpaticissimo, dicendo di 

essere stato un cardinale. T1 sedicente porporato predilegeva intrattenersi con <iabriele 

Morelli; la loro conversazione assurgeva, talvolta, ad una vera polemica, intercssante so- 

pratutto dal lato letterario, giacche l’cminente era un purista e Morelli un prezioso. 

Intanto colui che dirigeva le sedute mal tollcrava quelle prolungato discussioni, ed avendo 

nna volta fat to osservare, rispettosamente all’ Kminentissimo, non essere quello il mo

menta adatto alle divagazioni, nel campo della dialettica, si ebbe quests risposta: Si- 
gnnrr) ella r un bigotto dr/In sfiiritismo.

Una sera, eravamo intorno al tavolino, il medio, la signorina S. Rossetti ed io. Nel 

solito motto si era incorporate lo spirito di un russo, che mi parlA dapprima in russo, 
c ]>oi ch’ io gli ebbi detto di non intenderlo, si decise a parlarmi francese, narrandomi 

molti particolari del’a sua line, ma in sul pith bello si interrnppe per dirmi: H/nut

(1/ Vedi fast .  luglio-agosio di Liter c Onihrn, pag. 37'J.



i/itf jc m'en a’lie; vous altes con lift re un esprit Ires intcressant. /ton soil- mesdames, 
Un sussulto. una pausa, itn sospiro, ed il volto del medio niuta. i sttoi occhi diventpno 

profondi, torvi. sopra il corrugainento delle sopracciglia. la bocca, strananicnte serr:i|a, 

ha una espressione di rammarico e di disprezzo. Quei tremendi occhi mi lissauo sevcra* 

mcntc. (di chicdo il suo nome. Una voce tuonante, iinperinsa mi risponde: Ci siamo ! 
Cht set, ilontle viem f COSn 'Cltoi. Ufa volete flnirlat madonna?

—  f l i t e m i  a/lora d ie  debbo dire o fare - gli chiedo timidamclite.

— Apritr it verone - mi comanda. Kd io mi levo suhito per aprire la prosaica 

tinestra del mio salotto. II liero spirito, rahhonito, mi da le sue generality, con dire 

assai conciso, con trasi antiquate, e con atvento toscano, appena rnddolcito da una sf'tH 

matura di veneto : Fui un Commissario delta repnbbtica liorentina, mi nomo ira /?- 

c e s t ‘ 0  Ferrucciot fn i  sron fitto a Gavinana.
Ora 4 bene che io mi affretti a dichiarare che non ho la piu lontana idea di voler 

dimostrare I’identita di un simile spirito. Pero, sempre per la verita. debbo dire che ii 

medio, la signoriua Rossetti ed io avevamo delle cognizioni storiche mol to limitatc, che 

ncssuno di noi tre aveva lotto « NicolA dei l t̂pi » e che molte notizie noi le appretw 

demmo dal supposto spirito, ma cbi vorra oredcrmi? Kbbcne, io dir6, come Ferruccio: 

Xon cate! non cate! - giacchA dell’assedio di Firenze e della scontitta di tiavinana, 

egli non ama parlarnc ; il suo spirito 4 ancora chiuso in un cupo dolore, non c’A verso 

di distrarlo, Una sera presero parte alia seduta due graziose e bionde amiche mie. 

I.a sera segucme gli chiesi se gli erano piaciute ; mi rispose: Inezie !!!! e tiro via 

poi che con lui non si rcplicava. Lo so io e Io sanuo i messer Morelli, della Irutta e 

Compagna, che non hanno mai potuto opporsi, contradirlo. Lai rappresenlazione di un 

valoroso, sofferente, Hero, I'erreo era cosi esatta, cosi viva da costringerci a credete 

niomentaneamente, e jxirlare come se davvero ci fossimo trovati davanti a Francesco 

Ferruccio.
Per quali ragioni un simile spirito si sarcbhe degnato venire tra noi, non 4 possi

ble ridirc senza ingolfarsi in qucstinni di ordine etico, assai complicate. E per altre 

stranissime ragioni il nostro erne vuol comunicare con un suo amico e non puA se non 

|>er nostro mezzo. I .a sun rude favella si raddolcisce quamlo ci parla di Carlo 

il Piacentino. un capitano delle • Bande Nere » bello, prode, dicitore aifascinante. 

anima di artista, mono a 28 anni, ucciso a tradimento. Per richiamarlo, Ferruccio, vuol 

tentare di far suonare il medio, che non ronosce per nulla la musica, una canzone che 

madonna Beatrice Cellini, fidanzata amatissima di Carlo e lontana parente di Benvenuto.
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soleva cantarc accompngnnndosi con la guc/a. AH'u<ipo mi comuudn <li mmlurlo presso 

il cembalo. Gli fo osservarc che ora si usano i pianoforti. Non c o le K si avvia al 

piano, iniziandn il difficile tentativo. Di tratto in tratto si interrompe per avvcrtirini di 

seguire in tutto il sit Carlo, che verri a noi (|ier altre stranissinie ragioni) sen/.a la piena 

coscienza del suo stato, ma credendo di essere tutlora in vita. Dopo circa n ezz’ora di 

par.ienti ricerchc, sulla tastiera, Ferruccio riesce a larci udire 25 battute di una otusica 

dolcissima, di stile antico. I.’illustre maestro C. de Nardis. ha trovato che essa appar- 

tiene al nostro sisteina del lt>oo. Avcmlola, iu seguito, il medio, eseguita in trance, per 

centinaia di volte, siamo riusciti a farglicla suonare in piena luce, cosi il maestro Vin

cenzo Wan Westerhout, ha potuto scriverla, e fra |K>chi giorni In taremo pubblicare « 

mettere in vendita in apposita cartolina. (1 )
Ma torniamo alia seduta....  Dopo che Ferruccio ebhe suonato per tre o qunttrn

volte la dolce nenia si allontani'i da noi dicendoci : Men l’ado, mi raccomando, ma
donna, messeri, non tante ciarle. Egli ci trova estremamente verbosi. Dopo i] solito 

sussulto, che precede la incorporazionc, il medio inuta espressione, il suo volto sembra 

assottigliarsi, un sorriso d’ indescrivile finezza gli erra sidle labhra, i suoi occhi, un po’ 

socchiusi, prendono una espressione di fierezza, e d’inlinita malinconia. Imloviniamo su- 

bito che h Carlo il Piacentino. pure nessuno di noi osa interrogarlo, aspettiamo che ci 

ri V olga la parola, ma ej»li gira intorno lo sguardo sniarrito, poi coil accento veneto e 

con forma prettamente toscana (come so dicessimo: lingua toscana in bocca veneta) in- 

comincia a parlare, chiedendo, pih a si stesso che a noi: Dtrvt-ssono, dm-essono, non f  
t/uesta la iomba dr duehi di Savoia } lo lo chiamo sottovoce: Carlo! Egli si volge 

pill smarrito. Chissei l  - Mi rnanda il tuo amico Francesco Ferruccio. II mio accento 

lo colpisce stranamente. Come parli! donde view i  K il mi Cesco perche non virnei 
ma il ricordo delle sue sollerenze lo riprende. Son ferilo alia schiena ; otto prigna- 
late. Che Cesco lo sappia.... i manigoldi f  uron mandati da Maria Sahiati. Si muore, 
sai. si muore.... E si abbatte, dilegua come una visione.

Ma ecco che Ferruccio ritorna ansioso per sapere, linalmcnte, chi furono gli assas- 

sini del suo Carlo e quando io gli dico semplicemente: < Maria Salviati » egli mi ri- 

sponde con un urlo da far tremnre la volta, e si agita convulsivamente. Appena riesce 

a calmarsi mi chiede venia e mi spjegn: 1

(1) l.a  cartolina uscita in <picsii giorni e posla iu vendita p e r  benelieenza  al prezzo di 

to  cent. 1 lellori possouu rivolgersi a n ch c  alia nostra Annniuistrazione.



Voi ff*n snp+te ch i era la Sa lvia ti, era la mogli* d i  M e*'ttntr dei M edic/, del■* 

l %eroe the  mart in  ra ta  d: *ptei t r a i i to r i  del (ionza^a, Per Jmk-o s'lmlugia a parlarci 

di Giovanni dei Medici. nrniiimndu. a caso. Mor ânte da ^arnu, ‘Kenzo Ceri, Paulo 

Lucciasco, ed altri, cum- se f«is*ero stali nostri contemporanei. Ma poi ritorna a Carlo, 

narrandori tanti episodi. troppo lun^hi a ripeteru. da* cui rimlta il coraj&io. rimelli- 

genza e la bonta del Piaccntilio.
lu uu'ultra scduta, per richiamare di nuovo il »uo amico, I*ernuni*». la similar-^

dal Medio, alcune battutc «li unit mircia ruiiccl>re a*sai ^u^estiva: mircia tunehre che

lu eseguita in morte di Monna Bianca Cellini. m«dre di Beatrice. M adonna Deaf rice

(l*aveva con me) teneie hene a mente nhneno poche battu te d i  t/ties la m arcin, pot / 'ate

la  luce e svetfliale i l  gtovatte. V edrete: sliano accesi anclte cento stoppim  eglt st ad~

dortnenfera . Kseguo esattamente cio che Ferruccio mi ha detio di tare, cd coco che alle

prime battute il medio impallidUce in maniera improsi mante; resta per qualche ininuto

stordito, indi si addortnenta. Mitighiamo la luce, con qualche foglio di carta verdc, e

riudiamo la dulce voce di Carlo chc ci parla con unu lavdla di rara elegauza. tjuelle

note gli hanno risvegliato un triste ricordo. l£gli delira, erede di essere in S. Maria del

Fiore, con I’amuta, che cerca cotisolare diccndole Irasi che sum* un poenia di amore e

di dolore. Per distorglierlo io lo cliiamo e gli die«» a bassa voce: (rttardn . tjnesto mes- 
•sere (gl’iiulico della Gatt.i) s i  chiam a come le. Ma Carlo il I’iart'itinu. sitvine Fer- 

ruccio ci aveva predetto, non ha coscienza del suo stato. Con un gesto lolle si passa la 

mano sulla iVonte e chiama della Gatta Carlo Ihtondelmonte  e chiama M arino  Pieto 

Cohtpugna. Ad entramhi parla di un torneo, al quale non prcnderii parte perehc nes— 

suno osa misurard con lui; vi andra soltauto per oiVrire dellc rose a Madouna! Kccoci 

tutti in estasi a udirlo ccrcando d*imitarc la correttczza del suo dire. (Juando si leva 

j>er camminare, vuole aggiustarsi la ginoechtera, cerca la misericord/a, la cotta, la ca- 

va lla , d e l ta ,  muovedosi c«»n una disinvoltura, una nohilta incantcvole.

Finora, per quante ricerche ahbia latte, nelle stone del Cantu, del Gui«: iardini, de! 

Ricotti, che ha scritto un volume sui cavalieri di ventura, del Ros'd, che dedica un 

volumetto a Giovanni dalle Bande Mere, non mi 6 ancora riuscito di trovare ii nome 

di Carlo il Piacentino. Ma sia o no esjstito, sia insieme col grande Ferruccio, venuto 

tra noi o sia siato un puro romanzo suhliminalc del medio, una esaltazione ipnotica, 
Knzione o realta stupelacente. resta la bclla musica antica. che ni noi. no il medio sa- 
prenimo comporre, resta una rappr^ntazione di hellezza che noi godcnimo per molte 

sere. E dove c* e bellezza non giova analizzare.

t lh i i  l'nn»olo del 16 A gostoJ  H k a TRICK V lL L A N l I>K R k NVI-o



FATTUeCHIERE, OSSESSI. ESGRCIZZATI
in R io fred d o  nel 1693

Egregio Sig. Dire!tore d i  Luce e Ombra.
.*

Per mi topo /it biblioteca it mettere in iiinno sn qnalche docu- 
mento del S. VJfnio £ c/iso molto rnro. poich£ qualunquc carta del 
triste Tribunals e at at a sempre teiiuta gelosamente nascosta al pub- 
blico. Perb a me e capitato i/ueslo fo r t ana to caso, tanto pin fortunato  
in quanto rignartla un Processo istruitosi conlro delle cosidetle fa t- 
lucchiere e deg/i ossessionati. L ’ originate dere esse re negti Archivi, 
iiutroiabili) dell'lnquisizione, ma pare cbe qnalche Padre della C. dt 
<1. pot£ averne copia per studio o mire specia/i. La copta, diinenticata 
dalTinteressato, trorasi fra  i Manoscrilti detti (iesuitiei conservati 
ora nella nuiggiore Biblioteca di qui 'e dai qua/i gia trass/ a ltri do- 
enmenti sp iritin '- i ’et/i Xuova I’arola .V. 12 - i'/fl.l - .V. /-  /W6.'.

Questo processn, sono cerlo, iulrressera g /i sludiosi d i psichismo, 
poiche sapranno leggervi cose suite qua/i molto si £ discusso: Tilluslre 
Prof. Morsdli, poi, nell'u/tima parte, non i i troverd argomenti refn- 
ta tn  i d i fa l t i  riportati dagli scieuziafi spiritualisti ndierni.

A l processo ho aggiuuto brei i note per elucidare certe parole, 

luoghi e fa tti.

A'oma, 2~ lu l̂io 1 r/oX.

C .  C a r l o  G a i . a t e k i .
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Relazione del viaggio e di quanto fece 11 Commissario del S. Officio,

Fra Felice di S, Agata. <*>

Partimmo da Frascati il mcrcoledi 21 otlobrc c andammo a 
Tivoli con due asinelli. II giorno seguente giovedi 22 con due cavalli 
andammo a Riofreddo, di dove partimmo la domenica matlina 11 no- 
vembre con l’acqua per Tivoli ed il giorno seguente 12, in lunedi giun- 
gemmo a Roma.

Rislrelto delle denuncie contro Olimpia Carbone d i Riofreddo fa tto
a me Fra \Felice da S, Agata, Agostiniano Scalzo, Missiottario
Apostolico per ordine d i Mgr I'escovo d i  Tivoli.

Martin Raim ondi denuntib haver trovata in crsa la detta Olimpia 
una mattina, a jonissima hora, sotto il letto involta con le lenzuolae 
coperte, et era tutta deforme in volto e perb giudicb fosse ritomata 
da gattaggio (2).

Antonio Caffari denuntib haver visto che la suddetta tenea un 
gatto sotto un canestro, quale, benchb egli con altri giovanotti facesse 
piii volte fuggire, subito perb ritornava, e Cinto, suo marito, gli di- 
ceva: «Ah. strega maga, ah strega maga! »

Diofebbo Torrente denuntib haver veduta Olimpia nuda in eamicia, 
sonata un’hora di notte, per la strada d’Arsoli, nel mese di novembre 
quale alle svolte di certe casette alle spiagge (3) gli disparve.

Marco d i Giovanni denuntib haverla similmentc trovata nuda in 
camicia, nel mese d’ottobre, sonata un’hora di notte, nel vicoletto at- 
taccato alle inura della chiesa, ma uscita dal vicolo gli disparve, nb 
pib la vidde.

Elisabetta, figliuola di Paolo Veruli, denuntib che, due giorni avanti 
il mio arrivo a Riofreddo, passandogli avanti Olimpia, tra se stessa 
diceva: * Lascia pure che venghino, questi frati; voglio legare la 
lingua a’ frati et a’ preti».

(1 Bibl. Xaz. Vlu. Km. M ss. GesulllcI, X. Miscell. cart. Sec. XVI-XIX, c. to.
I2> a n t h i e g i o  Intendcvasl per tornarc dalla tregcnda. J.illa riunione delle strcghe.

Prcsso un torrentello uso a struripare.
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Maddalena V.eruh denuntift che Giulia Rainaldi intese dire da 

Anna, figlia di delta Olimpia, che sua madre haveva veduto in sua 
casa una capra piu volte, quale disse che gli diinostrava che nella sua 
cantina v’era un tesoro, et havendo ivi scavato Cinto, suo marito 
trovb una vettina (1) piena di carboni.

L’istessa denuntia ha fatto Giulia R ainaldi et anco la medesima 
Anna , liglia di Olimpia.

Beruardina Agostini denuntib che quando era stata male per un 
anno e mezzo, con timore fosse stata fatturata (2), succedendo un 
piorno tra Giovanni, suo marito, e Cinto, marito d’Olimpia, una certa 
nssa, e quella cessata, uscl t'uore Olimpia, mordendosi il dito (3), gli 
disse: « Adesso, che t’ho guarita eh ? ». Soggiunse ancora la detta Ber- 
nardina che un suo tigliolo in e ti di due anni che stava bene e sano, 
andato alia casa di Olimpia, non tornando per un pezzo a casa, fu 
trovato quasi spirar.te da una certa Teodora, che aprl di prcpotenza 
la porta, quale Olimpia, stando sola con esso, teneva chiusa, senza 
volergli aprire, e, senza essere interrogata, disse: « Ho dato da man- 
giare a questa creatura li tagliolini (4), e 1’ha mangiati tanto a voglia 
che bisogna gli habbino fatto m ale». Rimenando poi la detta Teodora 
il ragazzo a casa, Bernardina sua madre si accorse che la creatura, 
era guasta (5), ed il giorno seguente, passando Olimpia dimandb come 
stava; ma la madre, per prenderla con le buone accib gli guastasse 
la fattura, rispose che non sapeva che male havesse. Olimpia entrb 
in casa e si fece dare un poco d’olio dello lume, quale havuto, sputb 
nella sua mano onta con detto olio, strofinando dapertutto detta crea
tura; poi disse che non era niente, ed essendo allorail mese di luglio, 
soggiunse che nel mese d’ottobre sarebbe guarito; ma seguitando a 
star male, passando un giorno Olimpia avanti la casa di: Bernardina, 
questa le disse che se moriva la creatura la voleva mandare al St. Of- 1

(1) V aso  g ra n d e  di c r e ta  in cu t u sa s i c o n se rv a re  1'oUo.
(2 ) A v e rn c  ric c v u to  ciofc un  so riile g io .
(3 ) G esto  d i r a b b ia  f r a  il popolo .
(4) P a s ta  d a  m in e s tra  f a t t a  in c a s a ,
(5) E r a  s ta ta  s t r e g a ta .
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lizio. Giunio poi il incse di ottobre, la croaiurina si rifece, come sc 
mai haves.se havuto male alcuno, e cib conl’erma la detta Tcodora.

La signora Orsola, moglie del signor Valerio Siivi, al presente 
(Jovernatorc di Kiol'reddo, derfuntib che Olimpia, incontrandola un 
giorno, volse dargli per forza cinque pere, quale poi la sera le gettb 
nel loco, una le si attaecb in un tufo .1) del camino, e l’altre quattro 
sempre saltavano dal loco, ogni volta che visi gettavano, e tutto quo- 
sto la detta .signora Orsola confer! con Monsignor Vcscovo, quando 
venne in visita.

Fiorenza Torrente denuntib che havendo un ligliolo di 14 m oi, 
questi non si reggeva nolle reni. Olimpia gli levb la creatura dalle 
braccia, e disse che se glielo portava prima glielo guariva ; perchi- 
si pigliano li panni della creatura e si inettono dentro un caldarello 
a bollire, e poi con lo spiedo si sbueano, con dire: « Chi me l’ha gua- 
sto, me lo conci >; ma disse che non era piu tempo et in fatto poco 
dopo inori; C perche la suddetta 1-iorenza racconto questo fatto con 
alcune genti, Olimpia disse alia di lei madre, mordciidosi il dito, che
la volcva castigare con il bastone della bambace.

Cicilia Riccardi denuntib che avendo partorito due tiglioli maschi 
in un parto, tutti due sani e liberi, Olimpia sempre andava intorno 
alia culla di queste creature dicendo: * Molto son belle, molto son 
belle » e sempre pigliava in braccio il piu grande, e con le mani mi- 
schiava la paglia della culla; di li a un mese questo rimase storpio e 
con la gobba, e in eta di 2 inesi inori. Disse ancora che pretendendo 
Olimpia di accasare con Lattantio suo figliuolo, Anna sua liglia, segui 
che Lattantio rimase fatturato, e porchfe la suddetta Anna dimandb 
quale fosse il lotto di Lattantio, Cecilia sua madre guastb il letto, e 
irovb sopra le tavole un chiodo ritorto con alcune macchie rosse et 
involto con capelli; prese quel chiodo e lo pose sul camino. ondc 
Lattantio stando alia sera a scaldarsi, volcva gcitarsi nel loco; levb 
lei quel chiodo dal camino. gettandolo nel loco della Spetiala sua vi- 
cina, e Lattantio non lece piu moto alcuno. Denuntib ancora che di

ll) g n a  d c llc  p i t l r c  del cam ir.o .



ccrulo Paola Artibani ad Anna, ligliolu d'Olimpia: « Iicco la casa del- 
I’innamorato tuo » — quellu rispose che l’innamorato suo era Lartantio, 
liglio di della Cecilia; e replicando Paola die ne volesse fare, essendo 
spiritato, Anna cosi rispose: « Non e nienie. no;e una provatoruccia; 
come ha prcso me, se j*;Ii passa ».

Di pi is la medesima Paola denuntif), havergli djtto Olimpia super 
tare andare appresso a chi gli vol bene, medianic un’ erba che si 
chiama «Concordia », ponendola sotio la tovaglia dell'aHarc, sopra la 
pietra sacrata. facendonc polverc dopo che il sacerdoic ha delta la 
messa. con darla a mangiare con qitalche cosa, e soggiunse che a piii 
d’ uno ha fatto P effetto, in particolarc ad Antonia di Kenzo Spaiiuni, 
aceib pigliasse h'dippO Kocclii, ponendola nel brodo.

Margherita, ligliola di Vittoria Conti denuntif) die havendogli or- 
dinato Olimpia a portagli a casa una conca d'acqua. rimase ivicome 
incantata, in modo die non si poteva partire; in quesio tempo Oiimpia 
J»i ritirb nella sua camera per un bon pezzo. e poi uscendo fuori con 
una mano chiusa, andi) all’ area e prendendo una pagnotta gliel.i 
diede; essa Margherita se la mangif) con grande avidita. ma subito 
mangiata si senti come tanto loco che gli calava addosso. e gli dava 
dolore al potto, e da li in poi gli sono sempre venuti quasi del eon- 
tinuo molti accidenti, con sentirsi dei gnocdii alia gola.

Sfaltia Vnselli denuntif) havergli detto Olimpia di volergli impli
ra rc un’oratione per far diventare suo mariio bono, bono, essendo al- 
quanto bestiale.

Tcresn d i 1‘it’tro di I >omenico denuntif) che essendo Olimpia ritor- 
nata da Roma dal S. Oflieio(1'. questa pregf) la madre di delta Teresa 
che gli faccsse portare una conca d- acqua a casa. e perche tutti di- 
eevano che era strega. essa Teresa non ci voleva andare; ma la madre 
la violeritb ad andarei perche diceva Olimpia esscre slata dichiarata 
innocente. Andatavi Teresa con la conca d’acqua, essa Olimpia gli 
diede per torza una pagnotta. parte dell., quale ne mangif) Teresa e 
parte ne diede ad una sua sorella piccina. e parte ad un altro ragazzo, (I)

(I) l>.» d ic h ia ru r lo n c  a p p u rc  c h e  t'O lim p i.i oMu* a s u b irc  un pi iino in te r ro ^ .u o r io
d a l T r lb u n a le  dl R om a, c , fo rsc , e*»scnJo m.inc iie  lc p ro v e , fu ril .isc i u .i.



che era in casa. Mangiato che ebbc Teresa detto pane, subito si sentl 
certi doiori nel capo, e fortemente gli batteva la fronte e da 11 in poi 
non si senti piu bene, ma tutta stucca, non potendo piit lavorare, e se 
la madre gli comandava qualcosa, piti non 1* obbedia rispondendo con 
rabbia ed arroganza, senza poiersene astenere.

L’istesso conferma Silvia  sua madre, con soggiungere che la fi- 
gliuola dopo aver mangiato detto pane, dormiva disordinatamente piu 
del solito.

Agata Artibani denuntib che essendo Olimpia ritornata da Roma 
dal S. Officio gli volse dare per forza un pezzo di pizza, della quale 
parte ne mangib lei e parte ne diede ad una gatf.na, che subito co- 
mincib a strillare, e a voltarsi per la casa, quasi per mezz'ora, lei su
bito si sentl tutta stucca la vita, e gli si spaccava il capo per il 
dolore.

Orsola Ventura denuntib che essendo andata a casa d’ Olimpia, 
quella si pose a bere in un boccaletto, e poi volse a forza che 
anche lei bevesse nel medesimo boccale; ma prima di bere gli parve 
che Olimpia, subito bevuto, immediatamente gettasse nel bocale non 
so che cosa havesse in petto; onde Orsota bevuto che hebbe si sentl 
subito caminare come una nocchia (1) dalla parte del core, e gli calb 
giu alia coscia manca, e da 11 in poi aveva in abborrimento le ora- 
tioni et confessioni, et quando andava a confessarsi tremava tutta. 

Soggiunse anche che Olimpia, dopo aver tenuto in braccio una sua 
creatura, mai piit b cresciuta e sempre fe stata male.

Antonina Veruli denuntib che, stando al telaro a tessere, venne 
Restituta, figlia d’Olimpia, a portargli un bel mazzetto di liori, quali 
essa Antonina attaccb ad un quadro della Madonna, e dall a poco si 
accorse che detti tiori erano spariti. Da quel tempo in poi k sempre 
stata male ed ogni volta che vedeva Restituta ovvero Olimpia, sua 
madre, o la sentiva nominare, subito era grandemente tormentata, e 
mai piti poteva nominare i fiori, ed io stesso osservai che la mede- 
sima era molto tormentata nominando in questa Denuntia i fiori.

i l ;  U n a  nocciuoU .
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Hertiardiua Pe/osa denuntib che volendo Olimpia darle per torza 
un pezzetto di pane benchb in niun modo Io voles.se, non potfe far di 
meno di non prenderlo, ma subito preso si sent! come una percossa 
nel capo, e tutta turbata nello stomaco, in modo che non potea rifia- 
tare, tornando a casa fiottando (1) e piangendo. e perchb raccontb il 
tutto con sua madre, (alia quale Olimpia negb d’ haver dato il pane 
alia iiglia), il giorno dopo trovandola Olimpia gli disse queste parole 
« Perche hai detto a mamma che t' ho dato il pane ? Che ti si possa 
mangiare la volpe » e mordendosi il dito, gli disse un'altra volta: 
• Te ne voglio dar pifi », e da 11 in poi essa Bernardina bstata sempre 
peggio che mai. Il tutto confermO Francesca, sua madre.

Paolu Veruli denuntib che. latti gli sponsali con suo marito. ve- 
nendo in sua casa Olimpia, con un filo bianco misurb una delle sue 
gambe, e dicendogli una sua cugnata, perchb facesse cosl rispose: 
« Per vedere se si consumava essendo cosl grassa », volendo apposta 
conservar detto filo quale portb via. Dopo di che essa Paola non po- 
teva vedere la gente di casa, e del continuo desiderava la *morte 
di suo marito, et per la gran rabbia si sarebbe continuamente am- 
mazzata, dandosi da s’b stessa delle botte, et quattro anni dopo le si 
gonfiorno le gambe, et stette male da tre mesi, et dopo poche volte 
fe stata bene.

Drosilla Carbone, nuora d’Olimpia, dcnuntib d'aver trovata detta 
Olimpia in ginocchioni dire la seguente oratione: « Ben sia trovata 
Corte, ascib di Corte, et non di Corte, (2) Cinto mio, (3) del sangue 

|di Cristo. tiene tre goccie, e della Madonna tiene tre capelli, tutti gli 
abbatte se fossero mille; et non git possa nocere ne tar mate, 
come si puol serpe mungere, o vago di miglio contare » e disse 
che quest’oratione la diceva anco per incantare li Governatori. — 
Soggiunse la medesima Drosilla che Francesca sua sorella, non 
havendo preso per marito Eleuterio, figlio d’ Olimpia, questa gli

(Ij L an .cn tanJusi.
(2 ) F o rm o la  d 'in v o ca z io n e  p e r  e v i ta r e  it p e rico to  41  e**cre  jc o p e r ta  d a l S . U fticio  e  pc» 

c sso  d a l la  C o rte  o B arg e llo .
(3 ) C in to , m a r ito  d e lta  f a ttu c c h le ra .
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disse: • Vedi Cheeca. la rosa va per liorire, vadi che non 
Jiorisca; chiunque ti piglierai, non voglio che ci habbi mai bene ». E 
subito sposata con Pompilio, detta Francesca si scopri osscssa, et poi 
ar.co il marito.

Or/ensia A iessandri denuntib che avendo una creatura amnialata, 
e tutta stroppia, Olimpia gli insegnb che pigliasse i panni di detta 
creatura e li mettesse dentro un caldarello e poi li sbucasse con 
uno spiedo. dicendo: « Chi gl' ha l'atto male, me lo racconci ».

Restituta Rocc/ii denuntib che Olimpia, lasciando una volta in sua 
casa un mazzo di rose, una sua creatura che lo piglib cadde subito 
tramortita; peril che essa Restituta si mise in testa di volerammaz- 
zare Olimpia, e lo disse alia medesima; questa tutta s’ intimorl, et 
pochi giorni dopo la creatura risanb e Restituta giudicb che gli ha- 
vesse guarita la fattura. Soggiunse che essendogli morti otto figli 
giudicava che Olimpia e Pasqua (1) glie P havessero guasti, perche 
ogni volta che P haveano nolle braccia, divenivano come morti.

L'n Padre di S. Cosimato della Riformella, chiamato il Padre Ma
riano, venuto a Riofreddo a tare la cerca del pane, denuntib che ri- 
tornando Olimpia da Roma dal S. Olticio, con Cintio suo marito. 
questo nella chiesa del suddetto convcnto comincib a strillare con la 
moglie, perchb s’ era comunicata senza essersi prima conlessata ; poi 
disse al deito Padre esscre lei la maggior strega che fosse in quei 
contorni.

Martin Sebastiani, suocera di Anna, (iglia di Olimpia, denuntib 
the Olimpia, avanti il contaggio (2), era stata in Tivoli in compagnia 
di alcuni maghi. Soggiunse anco che la suddetta Anna portb alcuni 
fiori in casa di Francesca Martelli, alia quale Olimpia minaccib che 
non avrebbe mai bene con alcuno. E in fatti, subito sposata, si scopr i 
spiritata. E la suddetta Anna confessa haver portati detti liori.

11 Padre Gindamo Sassari, cappuccino, venuto da Scandriglia (3; 
con occasione di cerca denuntib havergli in altro tempo detto il sig.

(3 A ltra  f a tlu c c h ic ra  d i cu i si parlcr&  in  a p p re ss o .

Cl. L 'e p id e m ia  d i o sscss io n i chc  in fie r iv a  in R iofreddo . 

(3.3 in  U m b ria , c irc p n d a rio  di K ic ti.
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Arciprete, D. Pietro Mancini, che Olimpia gli haveva detto che prcn- 
deva le camicie delle creature sospette di fattura, ponendole in un 
caldarello et bucandole con uno spiedo, in questo modo guarivano; 
|d  anco che ammazzava sorci, rospi ed altri simili animali con certe 
parole, et quando il sig. Arciprete glielo disse, v’era presente il Signor 
Governatore. Soggiunse il detto Padre che Olimpia istessa gli con- 
iessb che circa la creature faceva nel modo suddetto.

Anna Maria Palma  denuntib che Anna, iigliola di Olimpia, disse 
alia presenza di Marta Rainaldi: « Se Olimpia mia madre ha da patire 
danno, patiranno anco gli altri, perchfc a mamma glielo ha insegnato 
Pasqua, et a Pasqua glielo ha insegnato una strega di Tivoli ».

Fu trovato dal Cancelliere di Mgr. Vescovo un idoletto di bronzo 
in casa di Olimpia, et per questa causa fu da detto Cancelliere fatta 
prigione. Anzi perchfe una volta Olimpia disse che era un manico di 
bastone. et aliri di casa dicevano altre cose, queste contraddizioni non 
si puole pensare altro che male di detto i d o l o ......................................

Qui termina il Ristretto delle denuulie conlro Olimpia Carbone, 
ma vi e la nota seguente:

« Adi 19 ottobre 1*93. la sud* Olimpia k stata carcerata al 
S. Officio ».

Quanto tempo costei rimanesse — per la seconda volta — in pri
gione, quando ne uscisse, e per quale grazia, non sono riuscitoa tro- 
varlo; peri* scopro un lieve cenno di quella fattucchiera in un altro 
Manoscritto (1), il quale ha per titolo: Relatione fa t  la nel 1701 dai 
CarAina/l Marescotli e De Sperelli, visitalori del S. Officio. In essa 
al « Capitolo delle spesc annuc » ed al capoverso « Elemosine fisse * 
v'b iscritta la detta Olimpia • per scudi 52 annui ».

Per qual ragione il supremo Tribunale compensava con si vistosa

(II Bibl. V l t t .  Km. F om in  fitsui liiM M.S. X.
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pensionc quella femina malelica? Non certo per il danno che aveare- 
cato, nfe per essere stata delatrice di altre streghe; sarei forse troppo 
ardito di pensare che, coll’arte sua, aveva reso qualche importante; 
servigio ai suoi giudici?

Fra Felice ci da ancora il I t is/ret to delle dennntie contro Pasqua 
Scrocc/id la quale, secondo le deposizioni preccdenti, sarebbe stata 
1’iniziatrice di Olimpia Carbone:

< G ini in R ainaldi denuntib che Pasqua gli insegnb a fare i lombi (1) 
in questo modo: gli disse che faiesse voltare in terra a boccone la 
persona, e po« ponendogli un piede sopra, dicesse: « Come allombasti ?» 
— e facesse rispondere: • Come addoppiasti ? — Poi replicasse: « Per* 
chb cosl a Dio e alia Madonna piacque *. e saltasse dall'altra parte.

Cosl denuntib anco Girolamo I ’ernli haver fatto con lui la d. Pasqua.
La sud. Rainaldi denuntib ancora havergli Pasqua annotato (2) unr 

somaro, con cavare certi carboni accesi e col dire certa oratione.
Il simile denuntib Mattia Vaselli haver fatto la d. Pasqua con lei, 

dicendo d'avantaggio che faceva alcune croci sopra le ceneri e diceva 
che quelli carboni, se rimanevano accesi, era segno che la bestia era 
viva, ma se divenivano cenere o si smorzassero era segno che era 
morta.

Parimenti ha denuntiato Antonina Segni, che due volte Pasqua 
gli annotb una somara, con levare certi carboni dal foco, e con fare 
alcune croce, et anco dicendo certe orationi.

Nell’istesso modo ha testificato Ortensia Conti che Pasqua gli an
notb un porco.

Cicilia Riccardi denuntib che Pasqua ha segnato piu volte l’oc- 
chiatticcio (3) a Lattanzio, suo figliolo, et anco agli altri figlioli et

(1) A g u arire  da lla  lom bagglne.
(2) Scongiuri p e r  r itro v a re  an a  b es tia  sm a rrlta ,
(3) C ongiuntiv lte, p u ru lensa  od a l t r a  m a la ttia  agtl occhl, v enu ta  in conscgucnza d* una 

J a l ta r a  fa tta  da  a i i r a  fa ttucch lera . Q uesto s is tcraa di guarigionc usasi an co ra  a ttua lm en te  
nei pacselU a tto rn o  a l Monte Maiclla, in p rovincia di C h le ti. e to s tran o  ^ che ta sopra* 
tr a s c r i t ta  o iazionc ^ ancora r ip e tu ta  a lia  le u e ra  da  certe  Jonne che si vantano di guarire 
qucbtl ed a ltr i m alt.



— -;4i -

diceva la seguente oratione. Gli taceva prima il segno della crocc in 
fronte con un vaco di grano e poi diceva: « Faccio l’ invidia all’oc- 
chiaticcio, ogni male accogliticcio, se t’invidia la mamma e lo padre,
Dio t’appresta sanitate, se t’invidia lo bifolco, se lo getti nello solco, 
se t’invidia la maritata, se lo raccolga la casa, se t’invidia la vedo- 
vaccia, se lo raccolga la piazza » — Finita 1’oratione, quel vaco di 
grano lo gettava in un piatto d’acqua, e poi ordinava che quel vaso 
con quell’acqua si gettasse in un luogo comune, ovvero dove nissuno 
passava.

Anco Mattia Vaselli ba denuntiato che Pasqua I'aceva tre volte il 
simile ad un suo figliolo, et soggiunse che subito recitata la d. ora
tione, gli occhi venivano tutti belli, e la creatura da fastidiosa che era, 
diveniva tutta paciosa, ma poco dopo ritornava peggio che mai, e gli 
oi chi divenivano come prima.

.1tadalena Veruli denuntibche Pasqua segnb a un suo figliolo una 
perla negli occhi, e gli disse la seguente oratione: « lo dico 1’oratione 
dell’occhiaticcio con Dio, et un Pater noster con le mie cinque dita, 
e con la palma tua, col dito manuelo, et con l’argento bello, se ci st.'i 
la maledetta, la strugga Sta Lucia benedetta, et se ci st& 1’ ognione, 
lo strugga S. Antonio •.

' Soggiunse che la sud. Pasqua ad un altro suo figliolo segnb il do- 
lore, che haveva nel ventre, con dire la seguente oratione: » Domine, 
meo Domine. che alia serpe levavi lo mognere, alio miglio lo proto- 
gnere, alia felce trutti e tiori, alia mula parto e dolore,Tpiglia sto male 
e portalo altrove. che lo comanda lo Salvatore. Tre zitelle ivano in 
mare, con tre carafelle in mano, una piena di mele e l’altra di fele, e 
l’altra di core doglioso, p&rtiti da me cane rabbioso, e piglia quello 
di core doglioso ».

Giuliuna Presciutti denuntib che havendogli Pasqua messe le dita 
sotto la forcella del petto, nel luogo ove essa pose le dita gli increbbe 
grandemente il dolore che haveva, et mai piu gli k cessato, anco con 
haver presi molti sciroppi. Onde io dubitando che fosse fatturata feci 
in detto luogo il segno della croce e con il precetto da me fatto >
nel nome di Gesu e Maria, subito cessb il dolore, et, a forza di rotli, 
svani.
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Mntlia Vaselli denuntib che esscndo suo marito alquanto bestiale, 
Pasqua gli disse che lo voleva fare bono bono, perb gli dette un pi- 
gnattino d’olio, e due liaccolini di ccra, perchb con due lumi acccsi, 
si dovean dire cento Pater et Ave e fare cento croci, e cib replicare 
tante volte, fino chc l’angelo risponda: « amen » essendo allora segno 
che Iddio ha concesso la gratia, e li mariti diventano tutti boni.

L disse che questo lo fece ancora a Martia, moglie diMastro Giu
seppe oalzolaio, e subito il marito si fece bono.

Dcnuntib ancora d. Martia, haver Pasqua incantato i vermi con 
dire certe parole all’orecchio ad una sua creatura.

licrnnrdina Agostini dcnuntib che Pasqua gl'insegnb a segnare 
i vermi in questo modo: « Per virtu del Lurcdl Santo, per virtii del 
Martedl Santo e cost via de 1'altri giorni, e la Domcnica ■•he c la Santa 
Pasqua questo verme in terra si casca, ci rimanga solo lo corporate, 
perche questo non fa male*, et dopo questo se gli sputa tre volte al- 
1’ orecchio.

Restituta Rocciti denuntib havergli Pasqua insegnato le cento 
croci nella notte di Natale, con dirci: « La notte di Natalt si fa tutto 
lo bene e tutto lo male, io taccio le cento croci con cento Pater noster 
c cento Ave Maria, et ci dico la seguente orationc: * Anima peni- 
tente........  ».

II sig. D. Marc’Antonio Ranucci testifiib con fede di proprio pugno 
che la sud. Pasqua per questa causa dal sig. D. Giov. Paolo Arandino, 
allora arciprete di Riolreddo, fu accusata al Santo Tribunale, il quale 
a tale elletto volea spedire Commissari.

La sud. Restituta Rocchi denuntib sapere che Pasqua e andata 
segnando l’occhiaticcio e li vermi alle creature e lo fece anchc a tre 
suoi figliuoli maschi, cosi recitando certe orationi et tutti tre gli mor- 
sero (morirono); fece anco i lombi e le forcinellea suo marito, gli an- 
nottb piii volte le bestie con levare tre carboni dal foco, e con fare 
tre croci e diceva che recitava tre Pater et Ave a S. Antonio. Sog- 
giunse anco Restituta che Pasqua sapesse dire se quelli che viaggia- 
vano havean viaggio bono o cattivo, come anco se il marito voleva 
bene alia moglie. o se uno che era lontano era motto o vivo, et a
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questo tine diceva certe orationi che lei chiamava « la pace di Carlo 
et diceva che se intappava in dirl era segno che andava male il 
viaggio, o pure era morto; ma sc la diceva senza intoppo era segno 
che il viaggio andava bene o che era vivo 1). Denuntib uncot*. che la 
detta Pasqua strofinava le bestie per la vita quando haveanc doglie 
o erano ripresi, dicendo quest'oratione: « In S. Stefano, a din.ane io 
mi lavai lo viso, e non me l’ asciugai; tanto dura questo Requiso 
quanto staro a sciuttarmi lo mio viso ». Tutte queste cose voleva che 
lei 1’imparasse. Pitt volte pert) gli diceva cheli confessasse, e li Pre- 
dicatori glielo prohibivano, ma non se ne poteva far di mono.

Orso/a Ventura denuntif) che essendo lei un tempo fa disgustuta 
con la casa del sig. Arciprete, Pasqua si esibi volerla fare entrare in 
gratia loro con certi Pater et Ave, et disse che questo lo fece anco 
con Felicia Rossi et gli riuscl.

• •

Interrogator! et esorcismi.

Sabato 24 — La mattina Paola Pagnotta non dette nam e: s i do 
leva per tntta la vita; con dire: « m isentn  tntta bruciare • si sbaglif) 
in tenerla a scdcre (2).

Sabato il giorno fu esorcizza'.a Margherita Conti liglia del Ferraro. 
Intcsc al principio il latino; dette il nome d’Antonio al sig. Marc’An- 
tonio (1'arciprete di Riofreddn) e delta madre; disse che la vedeva, 
che stava ginocehioni e con le mani al petto, e al braccio sinistro av- 
volto un sinale (;?\ Disse che per la corona della Madonna non erano 
entrati in suo fratello e perchfc vive in gratia di Dio, che ce n'erano 
ancor/i per la casa. Uscenda prima nno spirito chiamato Riciotto, e 1

(1) R lpcto a questo riguardo  quan to  dissi In tina nota p reccdcntc, circa la continuazlone 
d i quelle  identiche pru tiche nell'A bbruzzo C hlcllno.

(2) 11 fra tc  Inqulsitorc  fa qui il suo rcsoconto da vero giudicc is tru lto rc  ; a quest! 
in te rro g a to r!  doveano assis te re  a ltr i  funzlonarl ; il resoconto e m olto r is tre tto , ed a prim a 
v is ta  un po* s c u r r i lc : ma si riesce a  com prendere gli appun ti del fra tc .

13) f'irem blale.
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jmerrogatosi dove era andato, accennb la parte destra tra lei e il 
muro, dicendo che stava per ritornare se gli riusciva. Giur6 di non 
havere potenza di dar segno fisico della sua ttsci/a ch’era spirito de- 
bole e di poca pena.

Lunedi 26 ottobre — La matiina a hore 14 e mezzo, Orsola Ven
tura. fornara, diede subito manifesto segno cantando, poi ansando. e 
diede il nome, disse d'esscre solo, et era falso, poi tormentato non si 
manitestava, ma in sno luogo singhiossavano a ltri riconosciuti e con- 
fessa ti per m nti, eran due capi con 2000 seguaci. Giurf) il falso e con- 
tessb d’haver giurato il falso; ubbidl ai precetti latini: « Erige te, 
Deosculleris tellurem, etiam meos calceos, Arriba, Echate de Rodillas, 
Imbuere me utroque lumine, item meum socium existente in hoc 
cubiculo » Conobbe la reliquiadi S. Ignatio, non voile dire di S. Lan.° 
e incoecib (1): « Dillo prima tu ». E Jetto un’hora dopo dal P. Giunti, 
ripiglib ridendo l'havere detto prima noi: * Genovefia — E' veste del 
Santo — Dorotea — L' Ave Maria, pane di Dio, pane della testa — 
hostia consagrata, eh'escono e ritornano per la superbia. Non voile 
manifestarsi Orsola. Le ire del Vivaro. Ambrogio sia huomo da bene 
Padri di S. Cosmato. Per la casa e piu al t'orno. Adesso che io ho 
detto tutto, sono io solo che parlo; siamo io solo. Duvo che non voglio 
dirlo. mi brucia troppo. Il eorpo di S. Ignazio in Roma. Infine dove 
sono to / tjuanto tempo e passato? Horn voglio tormentare la crea- 
tura. Erige volam levam. Obdue vola leve ironam equi nx ».

' La sera fu scongiurata la signora Orsola, moglie del signor Go- 
vernatore.

Martedi mattina si scongiurb Marsilia della Scarpa. Da to il nome 
e i capi, raceontb il tempo e modo del malefizio. Ubbidi a’ precetti: 
Erige te, concedat in genua, arriba mas ariba, echate de Rodillas, e 
poi deambulando recti tramite, accedas ad ara exsitentem in hoc cu
biculo. Reclude lumen » et messosi tra la porta miu e del cancello 
con la schiena rivolta all’altare gli replicai: « Reclude lumen, iteruin 
per quod patet, aditur ad ara, aut rorsu in parte opposita. Reclude ex 
toto ovvero ex integro. Olimpia santa dilesa da q. La resistenza che

(P S im punt*.



— 445 —

fai a' pensieri disonesti e cosi tu qui di dietro, che cosa ti spiace in 
me piu a Dio. In tavola. Vuoi die lo dica davvero ? La superhiu in 
tutte le cose per la Uottrina. — Lascierb lo studio. — No! La catto- 
dra. — N o! — Farb la disciplina che piaoerebbe a Dio. penitenzo cor- 
porali e spirituali. e che scotessi il sonno a letto e lacessi l’oratione ».

Questo giorno a ‘20 hore s’esamina Olimpia. 11 Padre Gio. MP si 
affanna, s i rigira col Papa «Tu quando tornasti col P. Gio. M., 
eravi prim a il P. Gio M:' e prima it card. Spa da e d i mez :o il Go- 
vernatore.

Il venerdi comparve libera e si disfece il malclizio. Portar via il 
letto. Di Olimpia la pnura. Constituirc, restituirc spiriti qui.

Martedi, il giorno, vennc Caterina Conti. Comincib a parlare su- 
perba; chi piagneva era, credo, I ’a/tro piaguaticcio, poi sopraveune 
tremarella. che tremava e raffrcddava la creatura in stanza calda, 
forte freddo. « Frige te. Deosculare tellurem. Deosculare meos chal- 
ceos. Fchate de Rodillas ». Sospirante, sospirava; l’lmmagine in niano. 
tremava.

Mercolcdi 2s. La mattina venne sotto esorcismo Bernardina, so- 
rella di I’aola Pagnotta. Lo spirito gridava forte, mentre era battuta 
sulle spalle con verga sottile, poi ne essa ne altri esorcizzati per ire 
hore continue risposero e diedero altro segno.

Ik>po pranzo, Santi, frustato bene con una buona bacchetta, non 
sapeva dopo niente, ne sentiva dolore alcuno. In chiesa, Menicone, 
invaso la sera, non ubbidiva, perche c’era gente: comandato che s’in- 
ginocchiasse e s’huiniliasse a Dio, ricusava con dire: «c’e troppa 
gente ». Ad ungue inortuin digiti minimi in pede de atro, gli senti 
prima alia gamba poi al piede, poi si doleva al dito mignolo di quel 
piede.

Ciavedi 29 ottobre, la mattina Agata di Bernardina, gridava forte 
alle pcrcosse della bacchetta benedetta, piagneva con lagrime grosse. 
I’bbidi a questi tre precetti: l.° Ambulando et movendo crura, crea- 
turae, accede hue. Accede ad hue magis. - Magis hue. - 2.° Accede iti- 
nero quod sit omnium brevissimum ad janua per quod est aditus ad 
aulam maximum liuius palatii. Reclude fores janua et te ed hanc



cream rain deferac in Aula. - 3.° Reversasne ad januam et occlude por- 
lam quern recltisist: >. • L'uiniliarono Ic immagini de' Santi applicate 
successivamenic con I’invoenzione. Comparvc del tutto liberata.

I .a sera venne Santo Troia. Fu sempre percossa con solennissimc 
ma/zaie nolle gambc, nolle inani; le temeva sommamente et ubbidiva; 
ma le riceveva, con tutto cib parlava come un invasato. Diceva cite 
tot a/tro spir/to  stava in una gainha, e poi in una mano; diceva: 
« Dategli, dategli, cli’io non sento niente » e le riceveva immobilmente 
senza risontirsene. Coinparve del tutto libero.

30. Venerdi. La mattina venne prima Orsola. fornara; non si de
menti. Sbadiglib seguitatamente per mozz’hora. et di quando in quando 
singhiozzava.

Venne poi Menica e Menicona ; diede segni di invasione, d’eva- 
sione. investitione et alienazione. « Da vola leve sub de altera. Erige 
te in cedes*. Fu ostinato a non darno altri.

Venne il giorno Rosa Maria, l/bbidi prontamento a questi ordini 
e intvrrogata:« Accede hue. Concidas in genua. Da nomon tuum. 
Agnoscis ne Deus crcatorem. Dcoscularc tellure in eius reverentiam 
Item ita ut prinoipiatur ab omnibus strepitus laborum. Agnoscis 
nunc esse sacerdotem et ministrum Ecciesiae Romanae. Deosculare 
rr^os chalceos, ita ut omnes principiant labrorum sonitum. Die nomcm 
sancti inscriptum huic reliquiae. Erige te in pedes. Absterge narcs 
creaturae. Absterge lino. - Che ho da fo re  il serv ito re? - Absterge 
item, tertio. quarto, quinto sordies narium. Sile. Desiste ab his plo- 
ratibus ».

31 Sabatn. Conducemmo a S. Maria I'iorentina Maria Rosa e Checco, 
i quali non diedero segno alcuno d’invasione.

II giorno venne Orsola Troia, spedaliera; non dette segno parti- 
colare. F'urono prccettati tutti insieme e liniti gli esorcismi disse che 
si sontiva libera e sgravata d’ogni noia. Par/avioto intanto con dire: 
« Ouosta creatttra e mezza scema, e cost parliamo noi •.

I.a sera venne sulle 24, Menicone Troia dello Spedale, furioso e 
sproposiialo come l’altre volte. I'hbidi a ir iuago te in pedes. Concidas 
in genua. 1'lectas utrumque poplitem. Riceve mazzute solenni sulle
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mani cli mazzu grossa, e poi bastr-nato a segno (he percotendo.'osulln 
ttuttto si ruppe il bn stone, c pure at fine riuvenn/o non haven nC <1> ■ 
lore nil lesione. « Admoneas ora huius plasmatis calceo mco lcvo < t 
deosuleris illud ». Qua tiro volte ini percosse actio stinco con to scar- 
pone, sen.-ja ttoiore alcnn minimo. Comparve in line del tutto liberato.

l.° Novembre, domenica niaitina si conl'essb. Dopo pranzo vei ne 
Felice di l ’ietro Paolo Sebastiani, la quale venae a voce, ottre i co 
•mini rletti segni particolari < emungc nares, absterge narcs » cinque 
o sei volte uhbidl. « Mexo utroque poplite. concidas in genua. Aecedi 
hue. ete.. • parve liberata.

La sera venne (Juliana CalTari. n< n venne a lingua. Sudb sensi- 
bilmente; disse di sentire ajjanno al petto, ove erano state poste le 
reliquie, ed in capo peso d’un sasso qttando la scodclla dell’acqua santa 
lit percossa al leggero battito dell'indiee saccrdotale.

Oltre questi wnnero ad esoreismo il sud. giorno Pier Ant. Ri
naldi. ragazzo fratello di Cheeeo. Chiarice di Marc'Antonio Artibani, 
Antonino di Gregorio Ramacei, Ignazio Rocchi, Chiara Palloni; An
tonia Roechi non dette segno niuno; ma Chiara Palloni ch’era stata 
a S. Bernardino a casa si sgravo per tittle le vie.

2 di Novembre. Lunedi la mattina venne Bernardina Antibani e 
venue subito a lingua, dette pochi segni. < Accede hue, emungc nares 
creaturae. arripc icone, deoseulare tellurem. a dito a dito calo la te
sta fino in terra ».

Dopo pranzo venne Anna Artibani, at primo esoreismo il dentonio 
la buttb giit, non parlb. e poco dopo ritornb. Cniuincib due volte l ’in- 
vasione, ma svanl subito, e ritornb in se, ne voile dare altro segno, 
nfc parlb piu.

Venne poi Marta, figliuola dc’ prigioni (1): ebbe subito I’invasione. 
Ubbidi ad alcuni precetti: * Erige te — absterge nares, ete;» ad altri 
no. Ci tenne a lungo, e rimase conte con altri.

Prima erano venuti la ligliuola della fornara. et un ragazzo fra 
tello d'Tgnazio Rocchi.

U) t'igliH Je i c a u u ra ti  Olim pia e C into Carbone.
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3 Xovcmbre, inartedi. La mattina vennero tredonne dalVivaro(l) 
Angela Damiani, Pazienza sua cugina e Maddalena. Le prime due- 
vennero a lingua; dettero alcuni pochi segni particolari. La terza 
non venne a lingua; hebbe alcuni singhiozzi lungo tempo, che poi ces- 
surono; in fine coinparvero tutte e tre libere.

Dopo pranzo, venne Ainbrogio del Vivaro.
L'iuvasione f i t  subito e gagliarda con trem ore e scossa da capo 

a piedi. IJbbidi a tutti i precetti particolari; nell’uscire da sfe pro- 
teslb contro S. Ignazio: « Se non ci fosse quello, ci starei per un- 
pe ~.:o! — Chi? — S. Ignasio. Parve libero.

Olirc di questi ci fu Diofebo Torrente, Marta moglie di Giorgio, 
una ragazza del Porcoli condotta dalla Sig. Marsilia, et Eufemia. Non 
diedero segno alcuno. L’ultima perb k ancora sospetta.

In questo giorno vennero su la sera i frati di S. Cosmato, il P. 
Pietro Corso sagrestano, e il P. Christino da Oneglia.

4 Xovembrc. Mercoledl, venne Marta, figliuola della Carcerata; 
venne subito a lingua, s i nomind Conte (2) dette alcuni segni parti- 
co/uri, oltre i comuni. Non si liberb e rimase che sarebbe tornata il 
giorno seguente, ma non tornb, se non il venerdl in cui compnrve 
libera.

Questo giorno e i due seguenti vennero molti altri che temevano 
di issere maleficiati. Non vi fu cosa particolare notabile, se non in 
tre. Priina, la Sig. Orspla, moglie del Governatore, ttiandb fuori una 
lischia (3) d i farro, e la mattina seguente le punte o arisle della me- 
desinut, e il terzo giorno una foglia  involt a e macerata, e poi capelli, 
sputo erugineo, e d i sangue. La second fu quella Meridiana, donna 
grossa e vecchia; buttb gilt pin d ’un bocca/e d i materia fullglnosa  
e poi sangue vivo.

I tre giorni seguenti, vennero molte persone che erano sta ti os- 
sessi o ini'asi in a ltri tempi, e che di presente si temevano maleli-

(t) !>a Vlcovaro.
(2) I.o  sp irlto  o ssc ss io n a n n

(3) Spina di pesce.



ziati; tra essi solamcnte Marta, figliola di quei . che stanno prigioni, 
t cnne in due giorni a lingua : Meridiana due volte e Orsola del Sig. 
Valerio Governatore fecero vomiti e escrcazioni stravaganti come 
sopra.
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Segni comuni e particohiri:

Margherita Conti, figliola del Ferraro — Orsola Ventura fornara — 
Marsilia — Catcrina Conti — Agata di Bernardino — Menica o Menicona 
Gonfalone — Rosa Maria — Menicone -  Felice di P. P. Scbastiani* — 
Bernardina Artibani — Marta, fig. della prigioniera — Angela Dainiani 
Pazienza sua cugina — Ambrcgio del Vivaro — Ragazzo, figlio della 
fornara, di 14 mesi.

Sospette:

liufemia -  Checco — Ragazzo di Prascuitto.
Segni sensa invasione:

Paola Pagnotta — Orsola. inoglic del Governatore — Giuliano Caf- 
fari — Meridiana.

Invasione senza segni particolari :

Anna Artibani — Santi Troia — Orsola Troia.

*  *

La relasione chitide colla seguente nota scritta con ultra caili* 
grafia :

Xel presente ristretto mancano molte cose, che potra suggerirle 
il P. Felice, dal quale sari questa mattina con l’occasione del Con- 
cistoro, e le dirb che sia da sua Paternity con tutti li recapiti oppor- 
tuni e mi confcsso suo dev. serv.
_____ (manca la firm a)  (1) 1

(1) A mlo avviso  la  firm a dovea csscre  quclla Vcscovo dl T ivoli (vcnuio apposta 

a  Roma pel Concision*) c la  P a te rn ity  a  cui acccnna e ra  I’A sscssore del S. L’frt/io ; cR> che 

dA m aggior autenticit&  a l docum ento.



SEDUTE NEGATIVE

P IC CO LO  C O N T R IB U T O  A L L A  S P E R IM E N T A Z IO N E  M ED IA N IC A

1.

S ommario. — L a  p n r o l a  d i  L i !o>i / J e m 's  — M n t iv o  d e l  p r e s e n t s  a r i i  

c o lo  — L “ c o n d i z i o n i  d e l  c i r c o / o  — L a  p r e p a  r a z i o v e  d e s t l i  s p e t ta -  

t o r i  — I  p r e g i u d i z i  d e g l i  s c i e i i  z i a t i .

Rillettete:

• Lo studio del mondo invisibile riehiede grande saggezza e per- 
severanza. Non k che dopo mold anni di ritlessione che acquistiamo 
la scienza della viva, impuriamo a eonoscere gli uomini, a giudicare 
il loro carattere e a guardarci dei pericoli di cui il mondo e semi- 
nato. E’ piu diflicile ancora acquistare la conoscenza dell’umanita in
visible che ci circonda e si muove al di sopra di noi. l.o spirito di- 
sincarnato si trova dopo la morte nello stato costituito da sc stesso 
durante il soggiorno nella vita terrena. Egli non e n& migliore n£ peg- 
giore. Per dominare una passione, correggere un difetto, attenuare un 
vizio, occorrono diverse esistenze. E ne risulta che, nella folia degli 
spiriti, i caratteri serii e rillessivi sono, come sulla terra, in minoranza; 
mentre gli spiriti leggieri attaccati allc cose puerili e vane lormano 
numerose legioni. Il mondo invisible e, dunque, su di una scala piu 
vasta, la riproduzione, il doppio del mondo tcrrestre. I.i, come qui. la 
verity e la scienza non sono alia portata di tutti. I.a superiorita intel- 
lettuale e morale non si ottiene che con un lavoro lento e continuo 
con l’accumulazione dei progressi realizzati nel corso di una lunga 
serie di secoli....
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« L’na grande priulcnza e dunque necessaria per cntrare in cornu- 
nicazione col mondo invisibile. II bene e il male, la verita e l'errore 
si mescolano e per distinguere 1’ uno dall'altro bisogna passare per 
tutte le rivelazioni, gli insegnamenti, a mezzo di un severo giudizio. 
Non bisogna avventurarsi su questo terreno che passo a passo e con 
la face della ragione alia mano •. 0

Raggruppo alia rinlusa alcune mie personali impressioni intorno 
alio svolgimento delle scdute medianiche e le circostanze piii l’avore- 
voli al loro successo. I,a pratica degli esperimenti, ai quali attendo da 
parecchi anni, ha rafforzata la mia convinzione die, a parte le attitu 
dini del medio, le condizioni personali e collettive del circolo costi- 
tuiscano il coet'liciente piii importante per la produzionc dei Icnomeni. 
Si direbbc sia mono facile formarc un circolo omogeneo, che scovrire 
un medio. ,

In linea generale e deplorevole che la maggioranza degli spetta- 
tori abbia di rado una preparazione sufliciente. Spesso si assiste per 
inera curiosita. o per l’ansiadi ottenere conninicazioni immediate con 
spiriti di defunti; si arriva digiuni di letture e sopratutto con un'idea 
conlusionaria della lenomenologia medianica — cib che mena difilato 
od a lacili ed affrcttati entusiasmi, od a precoci delusioni. Giacche 
vi e un prcgiudizio del quale pur troppo, non sono immuni nemmeno 
gli scienziati; quello di credere che si possa parteciparc agli espe
rimenti, senz'alcuna nozione sulla portata della dottrina. H questi 
scienziati che riderebbero di chi volcssc maneggiare un istrumento 
dei loro gabinetti senz’alcuna conoseenza della tecnica relativa. non 
riilettono che la psiche umana sia un congegno per lo meno piii 
delicato e oscuro di un rocchetto di Rumkorf, o di una macchina 
pneumatica. Occorrera del tempo aneora per accreditare una verita 
cosi semplice!

Premesse queste cose, consentin'! il lettore che. nella prima parte

il ) K. D enis  - A p r  vs tit m<>rt - C:ip. X X \ ' 1.
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del presente mio studio, io riporti alcune norme di ordine didattico, 
suggerite da antichi ed esperti sperimentatori.

Negli « Annali dello Spiritismo in Italia » (anno I * 1864 • pag. 308) 
leggo un articolo interessantissimo di Niceforo Filalete -  glorioso 
superstite dei pionieri degli studi psichici nel nostro paese — « Sul- 
l'ordinanento delle societft spiritiche », che meriterebbe di essere 
considerato come la guida direttrice di qualsiasi eircolo o radunanza 
spiritica.

I lettori mi saranno grati di silTatta esumazione che reputo felice. 
I.e norme dettate dal Filalete sono di ordine meramente morale; 
tendono a stabilire I’omogeneitSi del circolo pel fine, comune di tutti 
gli espcrimenti, sia di ordine fisico che intellettuale. Dopo riporterb 
alcuni consigli estratti dal « Libro dei Medii » e dal « Regolamento 
della Society Parigina > fondala il 1 aprile 1850 da Allan Kardec ed 
altri piii recenti riportati dal « Fight » Rivista spiritica Londinese e 
che furono suggeriti da Stainton-Moses (Oxon), uno de’ piii grandi 
medii moderni.

II.

N i c k k o k o  F i l a l e t e . - S u ll ’ o r d i n a m e n t o  d e l le  S o c ie ty  s p i r i t i c h e

S o m m a k i o . -• Serietii del circolo — Duplice obbiettivo delle sedute — 
Omogeneita del fnscio degli spettatori — ifissione comune— Edu- 
casione morale degli assistenti.

« Perchb gli studi di una Societa progrediscano ed abbiano con
tinue alimento, 1’esperienza dimostra necessaria la formazione di due 
sorta di circoli che chiamerb sperimentali e istruttivi.

* I circoli sperimentali hanno per ispeciale oggetto la produzione 
del fenomeni fisici. Vero b che per molti questi sono uno spettacolo 
piii curioso che edificante; vero b che gli increduli, nulla compren- 
dendo, ne escono ordinariamente piti attoniti che convinti; pur non 
di manco, questi espcrimenti sono di un'utilita che nessuno dee mi-

I



sconoscere, imperocchf: per essi si scoprirono le leggi reggeftti il 
mondo degli spiriti e per molti sono, fuor dubbio. un mezzo eiiicace 
di convinzione. Uiretti dunque eon metodo e prudenza possono dare 
ottimi frutti.

* I circoli Istruttivi hanno un altro carattere e da loro si ritrag- 
gono i piii grandi insegnamenti. La prima di tutte le condizioni ad 
essi neeessaria 6 1a serietk in tuita l’estensione del termine. 11 sublime 
non potendo legarsi al triviale, n6 il bene accomunarsi col male, certo 
6, che, se vogliamo ottenere cosebuone, dobbiamo indirizzarcia buoni 
spiriti: ma non basta evocarli i buoni spiriti. bisogna anche essere in 
condizione tale, ehe essi vogliano condiscendere alia chiamata. Una 
riunione 6 veramente seria, quando si occupa di cose utili soltanto; 
s’ella aspira a ottenere i fenomeni straordinari per curiosity e diver
timento, gli spiriti inferiori che li producono potranno venirci, ma gli 
elevati se n’andranno. Le manifestazioni (isiche, come dissi, sono utili 
e necessarie quanto le intelligent!: quelli che han bisogno di vedere 
vadano nei circoli sperimentali; quelli che han bisogno di compren- 
dere vadano nei circoli istruttivi, solo in questo modo e gli uni e gli 
altri potranno compiere la loro educazione spiritica, come per lo studio 
della medicina, gli uni vanno al corso, e gli altri alia cliniea.

« La scienza spiritica non comprende solo 1’insegnamento morale 
dato dagli spiriti, ma ben anche lo studio dei la tti: e a lei che spetta 
la teoria di tutti i fenomeni, la ricerca delle loro cause, la deduzione 
delte conseguenze. Il credere che i latti degni di attenzione si limi- 
tino a lenomeni straordinari, e assurdo; se ne incOntrano a ogni 
passo nelle comunicazioni intelligenti e sorgono da una folia di circo- 
stanze fortuite ; benchfe meno strepitose, ei non son di minor impor- 
tanza per l'osservatore, il quale vi trova la conferma di un principio 
conosciuto o la rivelazione d'un principio nuovo, che lo fa penetrare 
piu addentro nei misteri del mondo invisibile. I circoli istruttivi sono 
inoltre d’immensa utility per quei medi da effetti intelligenti, che 
hanno vivo il desiderio di perfezionarsi e non una sciocca pretensione 
d’infallibilitii. Ogni medio, che non sia ossesso o lascinato, deve cercare 
le riunioni serie, portarvi cib che ottiene in particolare, accettare con

v i /
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riconoscenza e anzi sollecitare T esame critico delle sue eomuuica- 
zioni, perche s'egli fosse zimbcllo di spirit! ingannatori, questo e il 
-piu sicuro espediente di sbarazzarsene. II medio che si offende della 
critica. o si vergogna delle imperfezioni di forma, che possono avere 
le sue comunicazioni, o si pavoneggia dei loro pregi, s’inganna a par- 
tito, avvegnache il suo amor proprio e il suo merito non c'entrano per 
nulla; quanto egli strive non viene da lui, ed ei ne e tanto respon- 
sabile come un dcdamatore che reciti i versi d’ un poeta. l 7na riu- 
nione e un esserc collettivo le cui quality sono il risultamento di 
quelle dei suoi membri: essi lormano come un fascio, e questo faseio 
sari tanto piU forte quanto sarft piii omogeneo. Ogni Societfi spiritica 
che vuol raggiungere un fine serio e veramente proficuo, deve dunque 
tendere alia piu grande omogeneita possibile, al totale raccoglimento, 
all'assoluta co.nunione di pensieri.

■ I.o spiritismo che nasce appena, i* ancor troppo diversamente ap- 
prczzato e troppo poco compreso nella sua vera essenza da un grande 
numero di addetti, perche possa come scienza offrire un legame in
dissoluble fra i d<versi membri d’una Societa. Questo legame non pub 
esistere se non fra quelli che ne vedono il fine morale, lo coinpren- 
dono e 1’applicano a se stessi. Fra coloro invece che vi scorgono so- 
lamente latti piu o meno curiosi, non pub essere un vincolo stretto: 
imperocche, mettendo essi i fatti al disopra dei principii, una semplice 
discrepanza nel modo di spiegarli generera la loro disunione. Non 
cosi pub accadere coi primi, perchb nelle questioni morali non pos
sono esistere due guise diverse di vedere; quindi ove s’incontrano, 
una reciproca confidenza li attira 1 ’un verso all’altro. e la mutua 
benevolenza che regna fra loro allontana la suggezione e la freddezza 
< ne nascono dalla suscettivitk permalosa, dall* orgoglio che si reputa 
oflfeso alia minima contraddizione, dall’egoismo che tutto a se rife- 
risce.

« Quali sono dunque le condizioni piu favorevoli per una Society, 
che voglia conciliarsi la simpatia dei buoni spiriti e produrre frutti 
buoni per il miglioramento proprio ed altrui ? Elle stanno nelle dispo- 
sizioni morali dei suoi membri, e possono riassumersi in quest; punti:



1. -  Perl'etta uniformita di lini e di sentimcnti;
2. -  Benevolenza reciproca fra tutti i suoi membri;
3. -  Anncgazione di ogni scntimento contrario alia vera carita;
4. -  Desiderio d’istruirsi e migliorarsi, traendo l’insegnamento dai 

buoni spiriti, e mettendo in pratica i loro consigli;
5. -  Hsclusione di tutto cif) che avesse una pura mira di curiositk;
ft. -  Pieno raccoglimento c silenzio rispettivo durante le evoca-

zioni e gli studi;
7. -  Associazione mentale di tutti i membri nello evocare gli spi

riti ;
8. -  Concorso dei medii con annegazione d ’ogni sentimento d’or- 

goglio. d'amor proprio, di primato. e per solo desiderio di rendersi 
utili.

« Grave errore sarebbe il credere che le riunioni, le quali si occu- 
pano, piu specialmente di manil'estazioni lisiche. sieno al di fuori di 
questo fraterno concerto, e non abbisognino di tanta gravitk. S'elle 
per la stessa loro natura non possono mantenere condizioni cosl asso- 
lutamente rigorose, non senza danno si assiste con leggerezza. Molto 
s'ingannano coloro, i quali credono il concorso mentale degli assi- 
stenti non esservi necessario; prova evidente n’e il fatto che spesso 
le manil'estazioni fisiche, quantunque provocate da potentissimi medii. 
non riescono in certe riunioni. Anche lk dunque vi hanno influenze 
contrarie, e queste non possono essere se non la discrepanza e l’osti- 
litk delle intenzioni, che paralizzano gli sforzi degli spiriti.

« Gli esperimenti lisici, ripeto, sono di grandissima utilitk. perch £ 
aprono un vasto campo all’osservatore, svolgendogli innanzi agli oc- 
chi tutto un ordine di fenomeni insoliti, le cui conseguenze sono d'in- 
calcolabile importanza. Un circolo pub dunque, occuparvisi con 1’ in- 
tendimento piii serio, ma ei non potrebbe raggiungere la sua meta se 
dinanzi non si ponesse in t'avorevoli condizioni. La prima di queste 
non e gik la I'ede degli sperimentatori, ma bensl il loro desiderio d» 
illuminarsi, senza prevenzione, senza partito gik preso di voler riget- 
tare persino la evidenza; la seconda, la restrizione del loro numero 
per evitare lo introdursi degli elementi eterogenei. Se le manifesta-



zioni lisiche sono in generate prodotte da spiriti ineno elevati. non 
hanno percio un line men provvido. e gli spiriti superiori It* favori- 
scono ogni qual volta possano ,tornare prolicut'.

« I eircoli dunque, cht* si occupano di manifestazioni intelligenti, 
e quelli che si danno alio studio dei fenomeni tisici, hanno entrambi 
la loro missione; ne gli uni ne gli altri sarebbero veri spiritisti, ove 
si gnaYdassero di inal occhio, e chi prima scagliasse la prima pietra si 
mostrerebbe dominato da una cattiva influenza; anibedue dcbbono cou- 
correre. benche per le vie ditferenti, alia meta cotrume ch’e la ricerca 
e la propagazione della verity. Corrispondano percib fra di essi, si ve- 
dano, si trasmettano le loro osservazioni, e poi tutti faeciano capo e 
portino il frutto dei loro lavori alia Societa: ecco in quale guisa que- 
ste potranno divenire i centri della grande famiglia spiritica italiana, 
che uguagliery un giorno tutte le opinioni e unir;\ tutti gli uoinini 
del nostro bel paese. in un solo sentimento di fratellanza suggellata 
dalla carita universale.

« E’ facile prevedere che per quanto faceia una Society non po- 
trebbe in breve piu bastare come luogo di esperimenti per tutti i 
suoi addetti. Coloro dunque che sono animati da vivo desiderio di 
propagare la veritft ed hanno un line puramente morale, debbono con- 
venire ncll’idea di fondare, ordinare e moltiplicare i circoli senz’alcuna 
tema: perche se fra essi vi sari emulazione, sara certamente quella 
di fare a chi la meglio. Quelle riunioni che pretendessero di essere 
sulla retta via ad esclusione delle altre, il provino, prendendo per di
visa Amore e CariUi. Yogliono esse dimostrare incontestabilmente la 
superiority degli spiriti che li assistono ? Il provino colla superiority 
degl’insegnanti che ne ricevono e piii ancora con 1’applicazione di 
questi al iniglioramento di se medesimo.

« A  qualcuno potrebbe sembrare che. lasciando la inaggior parte 
del lavoro medianico fisico e intelligente ai relativi circoli, verrebbe 
a mancare ogni tema ed cccupazione alle adunanze delle Societa: ma, 
ove ben rilletta si persuaderi appunto del contrario. Infatti oltre alia 
necessity di protitlare degl'insegnamenti degli spiriti e di consacrare 
un certo tempo a meditarli, osservo che le accadeinie scientiliche non
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hunno sempre sotto gli occhi i fenomeni e gli strumenti di essi, ep 
pure non sono imbarazzate a trovar soggetto di discussione. In man- 
canza di poeti e di oratori, le accademie letterarie leggono e com- 
mentano le opere degli autori antichi e moderni: perche non faranno 
lo stesso le Society spiritiche ? Io per me penso che esse trarranno 
grandissimo profitto per il loro avanzamento, stabilendo delle cont'e- 
renze in cui si legga e commenti tutto cib che pub concernere lo Spi
ritismo, tanto in favore che contro. In questa discussione in cui cia- 
scuno porta il tributo delle proprie rillessioni non possono a ineno di 
scaturire sprazzi di luce, che passerebbero inosservati in una lettura 
individuale.

« Oltre alia corrispondenza, alia lettura e relazione delle comunica- 
zioni e fenomeni lisici ottenuti nei circoli o fuori di essi, all’esame 
critico e analitico delle diverse manifestazioni, alia discussione dei vari 
punti della nostra scienza, alia spiegazione delle opere speciali, oltre 
a tutto questo, i giornali formicolano di fatti, di racconti, di avveni- 
menti, di azioni virtuose e di delitti, i quali sollevano problemi gra- 
vissimi di morale, che il solo spiritismo pub risolvere. Io dunque credo 
di poter asserire che una society spiritica, la quale, procurandosenc i 
materiali neccssari, organizzasse il suo lavoro in tal senso, non tro- 
verebbe tempo, neppure volendo, di darsi nel suo seno a comunicazioni 
dirette con gli spiriti.

« Se lo spiritismo, come ci annunziano le nostre guide deve traslor- 
mare l'umanita, egli e per il miglioramento delle masse; il quale non 
pub avverarsi che di grado in grado per il miglioramento di singoli 
individui. Che vale il credere agli spiriti, se questa credenza non ci 
rende migliori, pih benevoli e indulgenti per il prossimo, piii umili, 
piii pazienti nelle avversitii ? Che serve all’avaro essere spiritista se 
resta sempre avaro? Che serve all'orgoglioso s’egli e sempre pieno 
di se? Che serve all’ invido se rimane sempre geloso?Tutti gli uomini 
potrebbero dunque credere alle manifestazioni, e l’umanita cib non 
pertanto restare stazionaria: ma tale non e la volonta di Dio. Tutte 
le societa veramente spiritiche debbono tendere verso una meta al- 
tissima, stringendosi compatte per la comunanza di medesimi senti-
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mcnti morali: allora rcgneravvi unioie. simpatia, lrutdlanza. e non un 
vano e puerile antagonismo d'amor proprio; allora saranuo lorti e po- 
tenti, perclie si appoggeranno su una base I'orte e incrollabile: il bene 
universale; allora verranno rispettaie e imporranno silenzio alia stolta 
pctulanza, perclie parleranr.o coi t'aiti in nome della morale di Cristo.

• Tale e la via su cui dobbiamo sl'orzarci di far proeedere lo spiri- 
tismo. Lo stendardo da noi altamentc inalberato e quello della caritu 
senza restrizione, e gia godiamo ncl vedere aceostarsi intorno a lui 
tanta genie su tutti i punti del globo, perclie comprendono lui essere 
l’ancora di salute, la salvaguardia dell'ordine pubblico, il segnale di 
un’era novella per T L’manita. Faccia 1' lilerno die tutti gli spiritisti 
concorrano a questa grande e santa opera, die da un polo all'altro dd 
tnondo si tendano fraternainente la mano e il trionl'o della causa nostra 
non I'allira. •

A l l a n  K a r d e c . — S u l l e  r i u n i o n i  e  a o c i e t a  s p l r i t l c h e .

S o m m a r i o . — Dal « Libro dei medii » — Dal regolamento della So- 

field Parigina d i s tud i spiritici — Disposition!' morali degli as- 
sistenli — La diresiotte delle sedate — Qaestioni da ituiirizzare 
a g h  spiriti. Il

Il « Libro dei medii » e noto alia maggioranza dei lettori, 111a non 
notissimo quanto meriterebbe. Aleune osservazioni iinpressionano per 
I’acume, la ragionevolezza ed il buon senso.

Nel Cap. XXIX (Kiuttioui e Sncietd Spiri/ic/te) si discorre delle 
migliori condizioni del circolo « consistenti nelle disposizioni morali 
degli assistenti ; esse si riassumono nei seguemi punti:

« Perletta comunanza di vedute e di semimenti ;
• Benevolenza scambievole tra tutti gli assistenti;
* Abbandono di ogni sentimento conlrario alia vera carit.'i cri- 

stiana ;



« Desiderio unico d' istruir.M e migliornre a mezzo deli’ insegna- 
mcnto dcgli .spiriti e messa a prolitto dei ioro consigli ;

♦ Esclusione di tutto che nolle comunicazioni cogli spiriti. non 
avrchbe die uno scopo di curiosita :

« Raccoglimento e silenzio rispettoso durante le sedute ;
« Associazione di tutti i presenti ool pensiero. alio appello fatto 

agli spiriti evocati;
« Concorso dei medii, eon 1’ ahnegazione di ogni seniiineiuo di 

orgoglio, di amor proprio e di supremazia e con I’ unica aspirazione 
di rendersi u tili»

Giova del pari tener presente 1’art. IS del Regolamento della So
ciety Parigina che fu redatto dall’ istesso Kardee :

« II silenzio e il raccoglimetito sono da esigersi durante le se
dute e specialmente durante gli studi. Nessuno pud prendcre la 
parola senza I’autorizzazione del Presidente. Tutte le questioni indi- 
rizzate agli spiriti debbono rivolgersi a mezzo del Presidente.il quale 
pud negarsi di porle secondo le circostanze.

« Sono proibite formalmente le questioni futili, d’ interesse por»o- 
nale, di pura curiositi't, o fatte a scopo di sottomettere gli spiriti a 
delle prove, al pari di tutte quelle che non abbiano uno scopo d’ uti- 
lita generate dal punto di vista degli studi.

« Sono del pari inibite tutte le discussioni estranee all’ oggetto 
speciale del quale si e occupati ». (Libro dei medii Cap. xxx).

IV.

INorme pratiche pel convegni spiriti*! dettate da Stainton 
Moses (t).

S o m m a r i o . —  Xumero degli assistenti — D isposition' dei posti — Si- 
tuazione delle inani. Disposition' d i aninio. Conversazioni. La  
musica. Direzione delle sedute. Domande. Tiptologia. Eventuali 
cambiamenti d i posto. Provocasione della trance. Control/i.

« Formate un circolo da 4 a 8 persone, la met& o almeno 2di tem- 1

(1) — D alla  r i v i s u  L ig h t  di L o n d ra. R iportato  in appepdice a l l ’ opuscolo di P . T urtello  
« D ello sp irltism o in Ita lia  » Napoli - G o lia  1993. W illiam  Stainton  M oses nato nel Llhcoln* 
s h ire  ncl 1399 e raorto nel 1392. D al IS70 si r ive t*  un medio potentissim o. E g l i  ha pubbli- 
c a to  opere di gran valo re . quail gli « Inaegnim enti sp ir itic i » e le « P ro ve di identificasiooe 
sp ir it ic a  ». col pneuslonimo di Oxon che 'ig n ific a  a g g re g u o  a lia  C n iv ers ita  J i  O xford.



peramento negativo passivo e preferibilnente di sesso l'emminile, il 
resto di un tipo piu positivo. Sedetevi alternativamente il positivo e 
il negativo, al sicuro di ogni disturbo, sotto una luce diminuita, in- 
torno ad una tavola scoverta di grandczza regolare. Metiete le palme 
delle mani aperte sopra la superlicie superiore. Le mani di ciascuno 
non hanno bisogno di toccare quelle del vicino, benche cosi si usi 
abitualmente.

« Non concentrate troppo intensamente la vostra attenzione sulla 
manifestazione aspettata. Datevi ad una gaia, ma non l'rivola conver
sazione. livitate le dispute o le questioni. Lo scetticismo non ha el- 
letto d’istruttivo: ma unospirito amaro di opposizione, di una persona 
che determinatamente.lo eserciti, pub arrestare, e interamente impe- 
dire le manifestazioni. Se la conversazione langue, la musica e di 
gran soccorso, purche sia piacevole per tutti e non per quelle che irri- 
tano gli orecchi sensibili. La pazienza e cosa essenziale: ed e neces- 
sario alle volte ritentare la prova 10 o 12 volte, prima che avvenga 
qualchc cosa. Se dopo una simile prova non riuscirete ancora, lormale 
un nuovo circolo. Un’ora dovrebbe essere il limite di una tornata in- 
truttuosa.

« Se la tavola si muove sia cost lieve il vostro contatto da es
sere sicuri che non siate voi ad aiutare i suoi movimenti. Dopo 
qualchc tempo probabilmente voi troveretc che il movimento conti- 
nuera, senza bisogno che le vostre mani trovino il contatto. Non 
vi provate a tar questo. perb, se il movimento non sia prima assi- 
curato.

« Date allora a uno l’incarico di presiedere e chieder risposta alia 
tavola, che dia tanti colpi quale e il posto che spetta a ciascuna let- 
tera nell’alfabeto. Si lo dir& con un colpo solo. No, con tre. Due colpi 
vorrii dire dubbio.

« (,)uando una eomunicazione soddist'acente sia stata stabilita, 
chiedete si vi trovate bene a posto; in caso contrario chiedete in che 
posizione dovete mettervi. Appresso domandate alia intelligenza chi 
creda di essere, chi e il medio della brigata e simili cose. Se accade 
contusione attribuitela alia dilticolta che si trova nel dirigere i moti



della tavola, in principio con esattezza. A questo rimedieWt la pa- 
zienza. Se voi solamente yiunyete a convincervi a holla prima cho e 
possibile parlare con un’ intelliyenza distinta da quella di oyni per
sona presente, avretc yuadaynato molto.

« I seynali possono prendere la forma di picchi. Se e cosl, servi- 
tevi della stessa forma di .seynali, e chiedete tutto quello che vi piace: 
ma senza imposizioni e restrizione. Laseiale che l’intelliyenza si serva 
dei mezzi che vuole. Dipende in yran parte dei presenti di rendere le 
manifestazioni elevate o frivole, od anche inyannevoli. Se vi & bi- 
soyno di fare qualche tentativo per yettare il medio in letaryo, per 
far questo tentativo aspettatc la ^resenza di tin provetto spiritista. Se 
ci6 non vi e concesso, scioyliete la seduta. I tentativi che si (anno per 
produrre 1’ estasi nel medio possono scorayyiare un inesperto. In ul
timo i risultati che voi ottenete controllateli sempre con la rayione. 
Serbate la testa equilibrata e il yiudizio chiaro. \o n  credete a tutto 
quello che vi vien detto: perche sebbene il mondo invisibile contenya 
molti spiriti sayyi ed illuminati, vi & ancora un eumulo di lollia 
umana, di vanita e di errori ; e questo male e pill vicino a noi del 
bene. Diflidate dell’ uso facile dei yrandi nomi. Non lasciate mai di 
servirvi della rayione. Abbiate un dcsiderio riverente di cib che e 
buono, puro e vero. Sarete ricompensati solo che vi eonvinoiate del- 
1'esistenza di un’altra vita dopo la morte, per la quale una pura e 
buona vita prima della morte e la miyliore e piii sayyia prepara- 
zione. »

( C o n t i n u a l F  Z l . N G A K O I ’O t . l .
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LE SEDUTE SEIR1TICHE DI VI&TGR HUGO

Jules Bois ha potato csamiuare i preziosi vcrbali, scritti in parte dallo stcsso Victor

Hugo e in parte da Augusta Yacqueric, delle sedutc spiritiche temite in casa del Poeta. e
♦

ne fa ccmio sul Matin del 14 settemhre.

l.'no degli argonn-nti piu comuni, serive il Bois, die si portano contro la tesi spiri- 

tica e sen/.a duliliio quello della volgarila delle comunicazioni <lei presunti spiriti. I 

latti semlirano dar ragione a questa critica, ina'nel caso di Victor Hugo si hanno in— 

vece delle comunicazioni di valorc morale, intellettuale ed artistico, straordinario.

II tavolo di Victor Hugo fu animato dai genii piu . grandi, Kschilo, Shakespeare, 

Idantc, Moli^rc, 1 aitero, Xon mancano persino I,ojola. Torqucmada c il lamoso prr-s>- 

■laggio della M ascii era di Ferro,
Fu Madame de Girardin, t'ervente spiritista, che interesso il Poeta alle sedute allc quali 

Victor Hugo, dispusto a credere 111a tuttora difiidente, si presto mal volcntieri 

poiche gli sembravano una parodia quasi sacrilega. 111a I’ improrviso manifestarsi della 

liglia I.eopoldina lo coimuosse gramlemento c lo spinse ad occuparsi a lungo dei fetio- 
ineni spiritici. A Leopoldina succedettero altri porsonaggi storici e faiolosi. Si consult'} il 

tavolo anche di giorno e gli spiriti davann appuntamenti ad ore lisse. K sftlarono filo- 

sofi, pocti, criininali, eroi, proleti, re, tribuni. I poeti si esprimevano in versi, gli altri 

in prosa.Ciascuno esigeva d’essere interrogato alia propria maniera. K il Poeta che non du- 

bitava dell’idcntita di questi visitatori si prendcra la peiia di improv lisare per essi dei 

lersi. Ma, nota qui Jules Bois, si diri che tutto cit'i non era che tin semplice fenomcno 

d'illusione. Xoi sappiamo come le tavole siano docili ai movimenti iuconsci, Victor Hugo 

formulava non solo le domande ma anche le risposte. Ma I’obhiezione non vale perche 

Victor Hugo non i  mai al tavolo anzi non e neppur sempre nella camera. Kgli si 

contcnta di riptodurre passivamente e di seguito le lettere indicate dai picchi, 

I>i piu ancora, le risposte del moderno tripode sono cosi indipendenti da lui ch’egli
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spesso Ie disapprove, non Ie cotnprendc e lc discute. Esse gli iLninu talvolta delle ben 
dure lezioni ina il Poeta Ie tratta semprc col piu grande rispetto.

Chi era duiique il medium ? Talvolta la signora Hugo nta sopratutto il figlio 
Carlo. Ma non poteva dunque il figlio Carlo ingannnre tutti ?

A questa obbiezione il Hois no:a 1’ improbability e 1’ impossibility di un trucco da 
parte del medium in primo luogo per U grande rispetto ch'cgli aveva pel padre, e per 
la memoria della sorclla LeopoUlina morta di recente. Im>ltre poi gli sarebbe Stato im
possible preparare nell'intervallo delle sedute Ie bellissime rispostc in versi o in prosa 
die il tavolo improvvisava. K per ultimo il Buis porta questo aneddoto cite dimostra 
1’ assoluta sincerity del tiglio di Victor Hugo.

Uu giovane inglese cite frequentava la easa evoco una sera lord Byron. Questi si 
ritiuto di parlar francesc. Carlo non sapeudo una parola d’ inglese osservo che gli sa- 
reblve stato difficile seguire le lettere. Allora si presento Walter Scott e come per gio- 
carc un tiro al medium rispose cio che segue :

l'ex not the bard, his lyre is broken 

// is  Iasi song' sung, his last word spoken.

10 non capisco ltiente, disse Carlo.
11 giovane inglese spivgo:

Non tormentate il bardo, la stta lira e spezzata

II suo ultimo poerna cantato. la sua ultima parola detta.
II tavolo aveva parlato in una lingua sconosciuta al medium c la prova era data.

X.

*
*  *

L o  a p l r i t o  u m a n o .

Xon v'ha interprete pitt fedele c sicuro della natttra cite lo stesso spirito umano 
il quale, s’ interna dove non possono i sensi, nelle profundity della terra e negli alti 

spazii del cielo.
I ' K A N ' t ' K s v O  B a C D X E .
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PR© E CONTR© E. PALADIN©

Della Signora Laura 1< Pinch dirottrive di « The Annals of Psy
chical Science ».

Londra, 30 Maggio 1909.

Caro Signor Marzorati,

La vostra lettcra 'l)mi ricorda uno dei piu grati pomeriggi fra i 
molti da me passati ncl vostro delizioso paese e spesso in seguito ho 
ripensato alia nostra conversazione, specialmente perchfe fu da essa 
che per la prima volta, dopo cinque anni da che conoscevo E. Pala- 
dino, le mie disparate idee su lei, gli apprezzamenti, i fatti si coordi- 
narono e si concretarono a tin tratto prendendo forma delinita.

Due anni passarono da quel tempo c molto potei apprendere, ma 
in nessuna cosa fui piu favorita che ne’ miei studi su E. Paladino.

La forma definitiva che prcscro le mie idee riguardo ad essa 
mentre Voi me nc stavate parlando, ha preso seinpre maggior consi- 
stenza alia luce di ulteriori indagini e osservazioni che in seguito 
potei fare, particolarmente l'anno scorso durante i sei mesi di mia 
permanenza in Italia.

Ora la relazione delle quarantatre sedute colla Paladino ilcWInstitnl 
General Psycho/ogh/ne di Parigi, pubblicata recentemente dal signor 
Courtier, vicne a conlennare ancora una volta la mia opinione e forse 
\'oi stesso mi porgi-te occasionc in questa risposta alia pregiata vostra 
lettera di espriinere meglio il mio pensiero.

L’na difesa anzitutto. Domando scusa a \'oi c ai 'nostri lettori se (I)

(I) V cJ* Jm c c  e Omhra, Mar/o»Apri1e,
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quello che sto per dire dovesse urtare le rispettive convinzioni, ma ci6 
6 inevitabile ed io prego di concedermi la posizione di un cr'tico che, 
potendo dubitare di tutto quanto si riterisce al nostro soggetto, ha 
facolta di nulla riconoscert e di porre, senza lalsa modestia e compli- 
menti, la sua disainina.

** *

Eusapia Paladino e ritenuta da molti come il solo medium vivente 
capace di produrre rilevanti fenonemi; tutti gli altri sarebbero sospetti 
e dovrebbero essere senz’altro banditi dalle nostre rispettabili society; 
alia sola Eusapia apparterrebbe la palma del primato.

Ora la mia personale esperienza me la rivel£> come maestra per- 
fetta nell’arte del trucco, e di carattere cost bassamente volgare e 
ripugnante che, avendola seguita in perfetta buona fede, specialmente 
sull'asserveranza di personality ufficiali di riconosciuta autority che 
con essa avevano molte volte sperimentato, la mia prima impressione 
fu di immensa meraviglia e di prolonda, penosissima delusione. Per 
mesi ed anni non potei liberarmi dall’impressione della mia scoperta, 
la quale costituiva per me un fatto di una certa gravity. Talvolta mi 
chiedevo come mai tanti osservatori in apparenza sagaci e diligcnti, 
avessero potuto cadere in tale inganno, ma tosto mi avvedevo che la 
chiave del mistero era da ricercarsi unicamente negli stessi speri- 
mentatori, negli ammiratori e difensori di E. Paladino, nei malleva- 
dori della sua sincerity; per cui ritengo si debba piuttosto imprendere 
uno studio rigoroso della mentality e della psicologia di costoro. Xoi 
abbiamo finora rivolta la nostra attenzione quasi esclusivamente al 
soggetto la cui psicologia 6 facilmer.te afferrabile da coloro che sono 
abituati alio studio caratteristico dei sessi, e abbiamo trascurato com- 
pletamente lo sperimentatore il quale pure nel nostro caso (e secondo 
me crederei in tutte le esperienze psichiche) dovrebbe cadere sotto 
l’esame del critico e dell’osservatore.

Premetto subito che E. Paladino pub o seppe produrre alcuni ie- 
nonemi anormali, ma essi sono in realty cost meschini (importanti 
sempre per coloro per cui anche un piccolo colpo senza contatto e
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importante come manilestazione di una forza ignota) cosl inferiori ai 
grandi fenonemi prodotti da Home, Slade, Florence Cook e M.me d‘E- 
sperance, e di piii, cosi inquinati e avviluppati nel tango della frode 
deliberata, che diventa opera dillieilissima l’appurarli, e stabilire i giusti 
confini del vero in tanto amalgama di frode e d’ingar.no.

Per esempio: in una sedata che feci con hi nella quale si era con- 
venuto fra me. che sedevo alia sua sinistra, e il controllore didestra 
un sistema di segnalazioni per constatare la sostituzione delle mani 
e del piedi, tutti i fenomeni ebbero come scopo di impadronirsi di 
un anello che portavo eon me e al quale si legava, come spesso ac- 
cade, una storia. (Appresi in seguito che l'liwsapia lo avrebbe voiuto 
perche credeva di potersi valere delle sue propriety magiche per col- 
pirc una donna che riguardava come sua nemica). Erano presenti a 
questa seduta due persone che avevano latto parte di un gruppo il 
quale terminava allora una lunga serie di esp*erienzc con essa. queste 
due persone sembravano convinte della sincerita dei fenomeni di quella 
sera e mi assicurarono che quelli ottenuti in antecedenza erano della 
stessa natura. Ora io affermo che tutti i fenomeni di quella sera (e 
lurono molti: picchi, levitazioni del tavolo, toccamenti, marii, ecc.) fu- 
rono opera di trode, per giunta, premeditata. Mi recai a Genova per 
condurre meco l’Eusapia a Monaco, dove si era combinata una serie 
di sedute con lei; e cib per evitare che nel frattempo essa si pre- 
stasse ad altre sedute con detrimento delle forze medianiche gift 
esauste dall'intenso lavoro di otto settimane.

Ma come essa vide 1‘anello in questione, comprendendo, in seguito a 
indirette se non esplicite richieste, di non poterlo avere, insistette 
perche con lei tenessi una seduta. A tutta prima non avvertii qual 
rapporto vi poteva essere fra l'anello e la seduta. ma fu questa stessa 
e un maturo esame fatto in seguito che lo poscro in evidenza.

Al termine di quella seduta vidi una piecola luce azzurrognola a 
circa un palmo sopra la testa della I’aladino. La luce, mobilissima, 
durb piii di dieci secondi, poi sparve subitamente nel gabinetto da- 
vanti al quale l'Eusapia era seduta. Questa luce apparsa al termine 
della seduta qitando, dopo aver tutto ben esaininato intorno, la mia



attenzione era distratta, costiiuisce tutto quanto io potci ottenere, in 
linen spei-inn n/nie, ed e quanto mi resta da considerare per suppor- 
re qualche facolta anormale in E. i’aladino. La mia convinzione 
quindi sulla possibility che essa possa dare dei lenomeni e basata 
quasi esclusivamente sui resooonti delle esperienze fatte da persone 
che se ne fecero garanti. Ma le stesse condusioni dei relatori e degli 
assistenti alle sedute che seguono i rapporti, 1» studio, cioe degli ele- 
menti psicologivi che formano parte delle sedute in questione, mi ha con- 
vinta che soltanto una decima parte di quanto vi si riferisce e genuino. 
Con una perccntuale cosi piccola di fenomeni cosi semplici e facili, 
e’e da stupire comb uomini affaccendati abbiano speso tanto tempo a 
inseguire un fuoco fatuo, mentre sarebbe tanto facile procurarsi sog- 
getti piii sinceri e migliori. Tali vittime perb servono a dimostrarci 
lino a qual punto il desiderio da un lato e l’inganno dall'altro possano 
trarci nel periglioso campo delle riccrche psichiche.

*

lo credo che Yoi abbiate toccato uno dei tasti fondamentali per 
la riputazione di E. Paladino, della sola ed « unica medium » quando 
parlate della sua « spiccata natura erotica •; fc questo un punto per la 
cui discussione devo chiedere l’indulgenza dei lettori.il problcma dc-1 
sesso e il piii scrio. scabroso c universale che la moderna psicologia 
e le morali istituzioni sieno chiamate a risolvere. L'allarmante e con- 
tagioso dilagare della passionc sessuale e chiaramente indicato dal- 
l'inevitabile strascico dei rapporti contro natura che i tribunali e la 
stain pa quotidiana svolgono da qualche tempo davanti ai nostri occhi 
attoniti. E quantunque noi tutti ci interessiamo alia difesa e all’evo- 
luzione dei nostri simili, pochi soltanto sanno accordarsi per sottrarre 
se stessi alia corrente e liberarsi dalla sehiavitu del sesso. La sicu- 
rezza della (amiglia b minacciata e prcbabilmente \1) dovremo 
modilicare la legge del matrimonio se vogliamo salvare la razza 1

(1) Dico prohabilmenie perdu- poiremmo essere alia vi^ilia di qualche rivelazione fon- 
dameni.ile che ineviiabilmcnte Inrtuissc sulTamialc modo di viverc c* Jl pensare.



e opporci alia dissolutezza e all’immorality che sotto il manto ipocritae 
convenzionale della tradizione minacciano di trascinarci a rovina nel- 
l'abisso profondo della bestiality.

Ho constatato questa caratteristica del nostro tempo in molti me
dium e spccialmente nei sensitivi. I racconti di incubi e di succubi 
del tenebroso medio-evo impallidiscono davanti a qualcuna delle con
fession! lattemi da medium francesi e inglesi. II furore erotico li ossedc 
con immagini oscene, li avvolge in mostruosi tentacoli, li rende ciechi a 
tutto e a tutti, e distruggendo in essi ogni ideality li abbassa al di- 
sotto dei bruti. II vero senso d'amore, la sua alia funzione, l’aiuto 
scambievole sull’crta ripida della cvoluzione verso sempre maggiori 
altezze di bontit e di purezza, il sacrificio di se stessi per la persona 
amata, lo sforzo costante per il suo spirituale benessere — tutto cib 
k cosa affatto ignota agli schiavi della passione sessuale. La sessua- 
liti ha risvegliato e sviluppato il bruto che in essi sonnecchiava ed 
ha ucciso lo spirito, il focplare della umana nobiltb.

Il fulcro maggiore della mutua attrazione dcriva oggi da questo 
Husso universale di sfrenala passione sessuale e i casi in cui aniina e 
cuore si fondono costituiscono. un’eccezione.

« lo temo 1'uomo di' tfn; sol libro ♦ disse qualcuno relativamente 
all'intelletto; e noi potrcmmo ripetere nei rapporti della vita: « Libe- 
rami dall’uomo di una sola passione!» E. Paladino ha « una passione »; 
non solo possiedc una « natura spiccatamente erotica », ma a mio cre
dere essa non pensa diversamentc. Tutti conoscono la storia del suo 
invisibile • amante » (cosl come nelle leggende degli incubi). La sua 
natura rivela la causa di questo parto della fantasia che la pone nel 
novcro di alcuni ricoverati dei nostri manicomi.

Sotto molti aspetti essa mi rammenta uno di quegli « elementali » 
che tanto spesso albergano nei dementi e che in questo caso scmbra 
aver preso possesso del suo corpo.

Alla luce di una seria invcstigazione l’Eusapia presenta un dqciso 
vantaggio sopra i suoi sperimcntatori le cui facoltb intuitive possono 
essere neutralizzate daH’intellettualismo. Essa e analfabeta ed incolta 
e percib non ha rnezzi. per quanto lo desideri, per confonnarsi alle
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esigcnze delle alire mentalita. la sun memo e sgombra, per cosi dire, 
e libera di atlcrrare la psicologia della natura umana direttamentc, 
senza le prevenzioni dei dotti. Eiglia della Natura per nascita, essa 
ne e divcnuta la schiava : della Natura ha la morale primitiva e con 
questo grande organismo procreativo essa si identilica.

I)i piu essa passb buona parte della sua vita sotto il dolce incanto 
del cielo di Napoli, luogo eminentemente propizio alio sviluppo delle 
abitudini sessuali.

Da giovane l’u, senza dubbio, assai attraente; bruna, dagli ocelli 
luccnti, di complessione robusta, slanciata e ben fatta, essa deve aver fin 
da principio esercitato il fascino della lemminile bellezza — ebbe, come 
voi certamente saprete, un tiglio a sedici anni, prima del matrimonio (1).

A1 presente 6 sulla sessantina, la sua bellezza e scomparsa, e le 
linee del suo viso rivelano troppo chiaramente il suo passato per se- 
durci ancora con quel soave, particolare fascino che accompagna spesso 
anche le rughe della vecchiaia.

Ho studiate le fotogralie di E. I’aladino nei diversi periodi della 
sua vita, ed ho potuto notare che quello dai 4<» ai 50 anni (il piii im- 
portante dal punto di vista degli studi psichici e quello che essa al- 
lerma maggiormente fecondo di fenomeni eccezionali per intensity e 
qualitit) corrisponde esattamente al periodo di una maggiore e pro
gressiva deformazione. Essa ha perduto ogni bellezza di espressione, 
divenne sgradita, scontrosa e sospettosa, di temperamento eccitabile 
e cedcvole ai piti violenti impulsi. Queste circostanze ci sono state 
largite dalla sua spontanea loquacitfi, poichfe quando ne era richiesta 
subentrava in lei lo spirito d’interesse e la risposta era quale conve- 
niva a persone facoltose che pagano l’intervista, talche perdeva ogni 
sinceritA.Svanite colla gioventu e colla bellezza le risorsenaturali dell’at- 
trattiva femminile, come mai essa pote muovere ancora gli abissi della 
passione sessuale? Perduto ogni fascino e fatto silente, dentro e fuori

1) C red o  d i p o te r  e n t r a r e  in p a r t ic o la r i  co st d e lic a ti ,  p a r la n d n n e  sp e w o  la  K u sa p ia  me* 

s im a ; la  conoscovo  d a  u n ’o ra  s«»Uanu» cd  e ss a  m e no a v e v a  jjia  p u r la io ,  co sa  ch e  non iro v a i 

p u n to  s t r a n a  d a ta  la  s u a  v ita  c la  s u a  c d u c a /io n c . K ife risco  ciO u n ic a m en tc  a  p ro v a  

d e lle  su e  fo n d a m e n ta li te n d c n /c  c  c re d o  b a s ti  q u e s to  sol f a t to ,  p e r  m o lii a h r i  a n a lo c h i.



di lei, il piu pericoloso e acclamato di tutti i vanti, il padre dell’in- 
ganno, come poterono i suoi presunti fenomeni assumere, Ira i 40 e 
50 anni, proporzioni come quelle per le quali moltissimi uomini si le- 
cero garanti?

Non era essa ormai inabile a servirsi della acute armi dell’istinto 
sessuale? Io sostengo che la conoscenza della natura umana e l’iotui- 
zione si fusero insieme per conferirle, nella media e tarda eta, una 
dote che la rende anche piu pericolosa, dal punto di vista degli studi 
psichici, s’intende. Ed ardisco afi'ermare che tale e sostanzialmente 
la vostra opinione quando rammentate la maya indiana.

Vediamo il modo con cui essa conduce le sedute (poichb la diret- 
trice fc lei e non gli sperimentaiori). Nulla di genuino e indiscutibile 
avviene in piena luce, e dobbiamo rimanere in catena anche allora che, 
per assicurarci, vorremmo fare qualche constatazione. Tu senti per 
qualche minuto il suo sguardo penetrante scandagliarti per scoprire 
il tuo debole, e lorse per fascinarti come fa il serpente. Essa accorda 
ogni controllo ma nulla succedc, allora domanda buio sempre mag- 
giore, finche il barlume rimasto diventa pcggiore della stessa oscu- 
rita poiche proietta delle stranissime ombre, eccita rimmaginazione 
primitiva e ridesta le ineravigliose fiabe dell’infanzia; noi siamo presi 
dal fascino dell’attesa e dell'ignoto. Quando le tencbre sono piu litte 
allora entra in campo l’agilitii di Eusapia, i fenomeni cominciano. ma 
tutti alia portata delle sue estremitii: essa non vi concede di tener 
i'erme le sue mani, e non permette che i piedi del controllore stiano 
sopra i suoi; lino al tcrmine della seduta e in perpeiuo moto; mani, 
braccia, gambe, il corpo tutto, raramente sono immobili quando i feno
meni stanno per prodursi; si sente che la sua tensione e al massimo 
cui I’uomo pub giungere, il che risulta evidente dalla sua stanchezza 
a seduta finita. Essa e dotata inoltre di gran forza fisica. Convalida il 
mio asserto il fatto che e stata scoperta (come riferisce il Verba le 
delle esperienze tenute a\Y Fust Hut General Ps\c/io/ogi(/ne) neH'atto di 
sollevare il tavolo con mani e piedi mentre si credeva in levitazione 
senza contatto, cib che anche ad un uoino robustissimo sarebbe stato 
iinpossibile.



Inoltre la meravigliosa agilita del suo corpo, la sua destrezza nel 
sostituire le mani e i piedi, la sua esperienza di quanto si possa lare 
con un capello o con uno spillo nascosto Ira le unghie, tutto ci6 mi 
porta a sospettare che essa approlitti di alcune nozioni apprese dal 
suo primo marito, morto da due anni il’Eusapia, come voi sapete, si e 
rimaritata pochi mesi la. ad un giovane di 25 anni; il quale primo ma
rito era macchinista al teatro di Napoli, ma nella sua prima gioventu 
era stato, come lo prova un documento lirmato da me posseduto, una 
specie di prestigiatore ambulante.

Tutto ci6, pur tenendo presente che l'Eusapia ha ora quarant’anni di 
pratica medianica, vera o simulata che sia la sua medianitfi.nonpotrebbe 
bastarle indefinitamente per trarre tutti in inganno, main eompenso essa 
fu portata a servirsi di un’arma che in certo modo e d'effetto irresisti- 
bile: la sua natura erotica, avvalorata da tali poteri ipnotici da in- 
validare l’esame e inlimare la testimonianza, dal puntodi vista scien- 
tifico, delle due persone che le siedono ai lianchi. Essa ha cura di 
scegliere bene coloro che devono stare al controllo e procura sieno 
persone da poter inlluenzare, perch£ dalla loro condizione dipende la 
felice liberazione delle sue estremitit.

Si ricordino bene le condizioni e gli efTetti delle tenebre; il medium 
difficilmente e visibile, si subisee l'indeterminatezza dcH’ignoto, mentre 
mani femminili stringono e accarrezzano le vostre; essa appoggia il 
suo capo alia vostra spalla, voi sentite la presenza della lemmina; il 
vostro treddo obbiettivismo di critico osservatore e tutti i vostri sensi 
pih elevati vengono gradatamente addormentati dall’azione della Na
ture, che ha per unico scopo la conservazione della specie e che, se 
anche in questo caso specifico non opera sul piano cosciente, agisce 
fin troppo nel subcosciente, imponendovi a vostra iusaputa i suoi modi 
e le sue leggi. La testa della donna appoggiata alia vostra spalla, il 
suo respiro che si confonde col vostro, il caldo contatto delle sue 
mani, tutto ci6 vi porta nel dominio della frode e della frode finche 
sia raggiunto lo scopo voluto. Nel medcsimo modo essa ha tratto in 
inganno le stesse donne, ma di cib basti.

Voi forse mi opporrete la vostra constatazione di « una grossa e



ruvicia mano » di • un grazioso bel viso di donna >; se il circolo degli 
sperimentatori potes.se sempre controllare simili fenomeni forse si 
troverebbe che non dipendono tanto dalla genuina medianity della 
Paladino, quanto dalla sua ability nel distinguere ed assimilare la l'orza 
medianica latente ed attiva de’ suoi assistenti, esteriorizzando i loro 
stessi pcnsieri.

I picchi ottenuti per mezzo di E. Paladino, dei quali, come della 
sua (orza materializzatrice, e lecito dubitare principalmente in base 
alia relazione delle 43 sedute, non ci autorizzano a prestarle lede ed 
a giustificare il suo potere di produrre un « volto grazioso di bella 
donna >; i picchi sono orribili e sgradevoli nel modo e nel signilicato, 
e spaventano la stessa Eusapia. Ed io, da parte mia, quando sento 
parlare dell’apparizione di un viso buono e gentile per la medianitft 
di Eusapia faccio eco alia esclamazione di Morselli: « Pub un’anima 
cosi pura (quella di sua madre) muoversi in un’atmosfera cosi iin- 
pura ?

Qualche collaboratore dell’edizione franoe.se di «The Annals* (il suo 
direttore sembra esistere • per non dire non esislere - soltanto pert
e s a l t a r e  l ’E u s a p i a  e  c o n d a n n a r e  o g n i  a l t r o  m e d i u m ) ,  d i c e ,  l o r s e  p e r  m i-  

t i g a r e  g l i  e f f e t t i  d e l l a  r e l a z i o n e  d e l  s i g n o r  C o u r t i e r ,  c h e  l a  p e r s o n a l i t y  

d i  E. P a l a d i n o  c  t a n t o  i n t e r e s s a n t e  d a  a l T a s c i n a r e  t u t t i  q u e l l i  c h e  l ’av -  

v i c i n a n o .  X o i  a b b i a m o  v e d u t o  i n  c h e  c o n s i s t e  il  s u o  f a s c i n o ,  m a  n o n  

e  q u e s t a  l ’o p i n i o n e  d e l l a  m a g g i o r a n z a  d e ’ s u o i  c o n o s c e n t i .  M o l t i  c o n  

m e ,  c h e  p e r  c a u s a  s u a  e b b i  a  s o f f r i r e ,  s e  n e  e b b e  a  d o l e r e  fo r t e -  

m e n t e .  E s s a  e  a s t u t a ,  v a n i t o s a ,  s c h i a v a  d i  o g n i  i m p u l s i v a  p a s s i o n e ,  

c a l c o l a t r i c e .  P o c o  t e m p o  fa ,  a v e n d o l a  r i c h i e s t a ,  p e r  c o n t o  d i  a l c u n i  

m i e i  a m i c i  d e l l a  F r a n c i a  m e r i d i o n a l e ,  d i  u n a  s e r i e  d i  s e d u t e ,  d o m a n d b  

3ixX) l i r e  a l  m e s e  d i  s t i p e n d i o  e  u n  b e l  r e g a l o  a l  t e r m i n e  d e l l e  s e d u t e .

F i n a l i n e n t e  io  d e s i d r e r e i  r i p e t e r e ,  s c  l a  m i a  l u n g a  l e t t e r a  n o n  v i  

h a  s t a n c a t o ,  c h e  p e r  q u a n t o  r i g u a r d a  i f e n o m e n i  d e l l ' E u s a p i a  n e s s u n a  

r e l a z i o n e ,  n o n  i m p o r t a  d i  c h i ,  d o v r e b b e  e s s e r e  a c c e t t a t a  s e n z a  d o c u -  

m e n t a z i o n e  f o t o g r a l i c a .

Era quanto e stato dctto e stampato su questa donna, che destb 
tanto interesse perchd giunse a toccare le sorgenti della Xatura, della



ntaya fascinatrice e despota dc’ suoi sperimentatori, soltanto due re- 
lazioni possono meritarc la fede dello spregiudicato ricercatore: quella 
di Cambridge e quella dcW Institut Generate Psvchologiqtte di Parig 
cosl abilmente e diligentemente redatto dal signor Courtier.

E noi che consacriamo la nostra vita, tutto sacrilicando a simili 
studi, se vogliamo conservare le nostre forze e usufruire saggiamente 
di quelle che ci vengono dalle nostre facoltft, dobbiamo abbandonare 
queste vane ricerche della verity in zecche di falso conio come questa 
di E. Paladino, per volgere altrove la nostra- attenzione e le nostre 
spcranze come, per esempio, alia giovane recentemente scopertac svilup- 
pata dal dottor Ochorowicz, e a molti privati soggetti pronti a sotto- 
mettersi alle nostre investigazioni.

Un’ultima parola. Yoi alludete ad .un modo di truccare proprio 
dell’Eusapia e che chiamate « puerile ». Si, essa suol praticare degli 
stupidi trucchi che sinceramente mcravigliano e>che hanno condotto 
molti sperimentatori a concludere essere quelli i soli trucchi, spiega- 
bili d’altronde con uno stato secondario di coscienza che la rende 
irresponsabile del fatto. Non potrebbe la puerility essere indice di piu 
serio inganno? Senza perderci ad esaminare le innumerevoli testimo 
nianze tavorevoli pubblicate linora, bastert, per convincersi, dare una 
scorsa alle conclusioni del signor Courtier e alle fotografie annesse.

Ed ecco come tutto cib che di meraviglioso si racconta circa la 
medianitfc di E. Paladino non sufficientemente - lo ripetiamo - docu- 
mentato dalla iotogralia, alia luce meridiana della critica imparziale, 
si riduce, a poco a poco, a meschine e microscopiche proporzioni.

Vostra " L aura I. F inch.

** *

D i A. M arzo ra tl.

Non credo sia il caso di rispondere direttamente alia signora Finch; 
cib mi porterebbe troppo lontano e mi costringerebbe ad entrare in 
particolari dai quali b bene che la serena critica rifugga. Devo perb 
rilevare che la signora Finch ha portato troppo oltre una mia consta
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tazione la quale, se pu6 avere un posto signittcante in una classifica- 
zione dei caratteri peculiari delle medianit& dell’Eusapia, non po- 
trebbe in alcun modo costituirne la base.

Io ho usato il termine « natura erotica » in un senso molto com- 
plesso e che non esclude una larga parte di affettivitii; di quest’ulti- 
ma la Paladino k molto fornita e ne (anno onorevole fede alcuni fatti 
ben noti della sua vita privata. Non so se la signora Finch nell’accen- 
nare alle influenze sessuali. abbia voluto riferirsi soltanto alia inge- 
nita furberia della Paladino e all’ascendente che potrebbe esercitare 
la sua ormai defunta bellezza, oppure a quelle misteriose facolta bioplasti- 
che inerenti alia natura l'emminile e che giustificano, in certo modo, 
l'ipotesi della emissione di nuovi arti. Per entrambi i casi basti ricor- 
dare che dei medium maschili^come il Politi, presentano gli stessi feno- 
meni in condizioni sicure di controllo; pel secondo poi in par- 
ticolare, sarebbe necessario che la signora Finch precisasse mag- 
giormente il suo concetto e portasse qualche elemento in appoggio 
alia sua ipotesi, la quale fc meritevole di ogni considerazione.

Io credo che sia, non solo ingiusto, ma anche pericoloso, il dare 
troppo peso alia medianita della Paladino ad esclusione degli altri me
dium, ma — ci permetta la signora Finch questa constatazione — essa 
si dimostra troppo mal prevenuta contro l’Eusapia perchfe il suo giu- 
dizio non sia altrettanto intirmabile di quello dei suoi difensori.

E’ inesatto che la Paladino si opponga ad ogni constatazione di- 
retta di chi non sta al controllo; spesso anzi £ lei che le provoca e 
le richiede. Alcuni dati di fatto, come quelli dpi matrimonio e della 
bellezza fisica della Paladino, sono alquanto esagerati a profitto della 
tesi, ma a scapito delle argomentazioni.

Alludendo evidentemente ai casi da me raccontati (1’ apparizione 
di Katie e i contatti di mani gigantesche) la signora Finch nega, ed 
a ragione, valore alle impressioni personali isolate; ma nel caso del- 
l’apparizione di Katie io ero fuori catena, lontano dalla zona d’azione 
medianica e l’apparizione lu contemporaneamente segnalata e qualifi- 
cata da Barzini e da altri. Debbo anche aggiungere che generalmente 
io non ero dei controllori piu accetti o favorevoli e che, dato il carat-
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tere poco elevato delle manifestazioni, ero ben lungi quella sera dal- 
1’aspettarmi una simile comparsa.

Non nego che la Paladino possa esercitare un certo fascino: la sua 
fama, l’attesa, la penombra, il mistero, rabilitft stessa del medium e 
quel tanto di fenomeni, ormai indiscutibili che si producono in sua 
presenza, possono concorrere ad esaltare i neofiti o i I'anatici accorsi 
per vedere il miracolo. Da parte mia posso asseverare, che lungi dal 
provare un senso di compiaeenza o di apprensione, non ho maiavuto, 
per la Husapia, che un senso di grande pieta.

Molte volte, stando al controllo, mentre i fenomeni tardavano e gli 
assistenti, annoiati, non si curavano di nascondcre il loro malumore, 
io sentivo tutta la tensione fisica e morale di quel povero essere gra- 
vido di un altro mondo; e un odore, punto gradevole, mi avvertiva di 
qualche decomposizione interna, come se i fenomeni che stavano per 
prodursi con tanta dilficolta si formassero a spese dell’ organismo 
vivente.

Non so quale e quanta famigliarit<l di rapporti la sig. Finch abbia 
potuto avere coll’Eusapia, ma posso assicurare, in base a due mesi di 
famigliare convivenza, che il suo carattere morale non £ cosl brutto 
come essa ce lo dipinge. Certo che il fatto di aver preso marito e di 
essersi messa in condizioni di dipendenza, ora che la sua medianitft e 
sul declivio, concorre potentemente a rendere piii gravi le sue con
dizioni.

Ma di.cibbasta. Quello che in m’rito agli studi medianici a 
noi prcme ora di stabilire t  questo:

Esistono o non esistono alcuni dei fatti attribuiti alia* medianitil 
della Paladino ?

Se esistono, sono essi genuini oppure risultano il prodotto di al- 
lucinazione o di trucchi?

Sono d'accordo colla signora Finch, e questo l'ho detto nella mia 
lettera precedente, che le testimonianze debbano essere corroborate 
dalla lotogralia, ma non convengo con lei nel dare alle 'esperienze 
dell’ Institut Psychologique un valore cosi esclusivo. Esse mi provano
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la serieta del metoJo. ma mi presentano i risultati reaitivi di un solo 
ambiente, per cui non mi possono dare una base esauriente di valu- 
tazione.

Per conto mio, quatno ai l’atti mcccanici posso dire di aver rag- 
giunto colla fotografia la prova (1). Dico personalmente perche anche 
le migliori I'otogratie possono essere oggctto di critiehe in apparenza 
fondate. Per me esse hanno un valorc grandissimo in quanto mi pro- 
vano la esattezza della mie eonstatazioni scnsorie.

II lampo al magncsio che doveva impressionare la lastra era tatto 
da me, e tutte le volte che ebbi a riscontrare un l'enomeno di movi- 
mento di qualche rilievo, il lampo scattava e la fotogratia lo registrava 
inesorabilmente. Ci6 esclude 1’ ipotesi dell’ allucinazionc.

Quanto alle apparizioni, sebbene la concorde testimonianza diuo- 
mini come I.ombroso, Morselli, Bottazzi, ecc.. abbia indiscutibilmente 
qualche valore. pure questi. I'enomeni mancano ancoru, per la Pala- 
dino, di docuinentazione fot'ogralica. H’ vero che io ne ottenni una 
lotogralia abbastanza interessante (2) che verrebbe a conl'crmare la 
testimonianza di quei valenti, ma non basta per la convinzione scien- 
tilica, anche sc personale. un sol documento.

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

(1 Diam o a  parte  a ltre  due foto^ralic della n ostra  racco lta . U na reg is tra  la levltazionc 

del tavolo , l a ltra  It tra sp u r to  d*un tavolino rc tondo  a  ire  sam be incrociatc  che si 

tro v av a  nell'angolo  a  d cs tra  de lla  cam era  e che, dopo a v e r  descrltto  una parab o la  strl-  

sclando stil pavim ento. use! dal gah inclto  aU 'aU ez/a foloiprafaia. L ’incisionc. s ia cca ta  dal 

fascicolo c a d a tta ta  a un apparecch lo  stereoscopico. da il rilievo. I due fenom eni avven* 

ncro in luce ro$*a.

(- V edl « Luce e O m bra * M arzo*.\prile l**»* p a£. 103 tav . 111.
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u n  e n s e  o i s d g p p ia m e n t g h

Da un articolo del nostro Zingaropoli pubblicato nel numero 22-23  agosto u. s. 
del M a t t in o  di Napjli togliatno (juesto interessantc caso di sdoppiamento al quale egli 

stesso ha assistito.
< In una famiglia in Napoli avvennero di recentc fatti stranissimi che provano l’in- 

tervento di una forza non hruta, ma intelligent? e direi quasi oculata e previdcute, 
estranea alle persone che I’abitavuiio. Dalla encina isolata e chiusa crmcticamente, vola- 
vano attraversando due camerc, piatti. stoviglie, caldaie, un pesantissimo mortaio, un forno 
di campagna e perlino dei ferri da stirare: l'incredibile e che i non graditi proiettili 
descrivevanu ingegnose traiettorie, passando sui letti dove dormivano tre bambino e noil 
producendo alcun male, salvo che il panico causato dal rinibombo della loro caduta 
per terra. II fonomeno si ottiene tnlvolta nolle sedute medianiche, ci6 che prova sempre la 
idontita della legge delle manifestazioni spontanea c dellc provocate.

Alcunc settimane fa in una sedtita con un giovane e potente medio ad efletti fisiti, 
presenti e testimoni i miei amici cav. Emauuele Centonr.e, l’avv. Gustavo de Laurentis 
e i Fratelli Ermanno e Vincenzo d’Appollonio sludenti della nostra University, avvenne 
questo. Xoi si sperimentava in un quartierino a due uniclie stanr.e. Nella prima non vi 
crano chc pochi mobili e su di una conso/le una guantiera con 12  bicchierini da rosolio 
e una bottiglia. I bicchieri erano allincati a coppie e noi li numerammo prima di co- 
minciare la seduta. Hoi ci portainmo nella scconda stanza, cliiudcndo a chiave la porta 
di accesso alia prima. Tra i diversi fenomeni segnalo il seguente. In pienissima luce 
siamo tutti in piedi e in catena. Intorno al tavolino, il medio protendc Ie mnni — che 
erano strette alle nostre — verso la porta, poi slice: Attenuate per un attimo la luce. 
In quell'attimo egli trema e pare invaso da un'istantanea trance: si avverte al tempo 
stesso un rumore in mezzo al tavolo, come la caduta di un oggetto di vetro. II medio 
slice: £• fatta, e chicde la luce. E’oggetto caduto 4 uno dei bicchierini: apriamo la porta 
e rileviamo tutti che nc manca uno della prima cjppia.
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lntcressanti le sensazioni riferiteci dal giovane medio. Egli racconU che, quando 
protendeva le braccia verso I’altra stanza, avverti sulle dita della mano destra una sen- 
sazione di frcddo e poi perdette la coscienza. Evidentemcnte si attuava in qucllo 
istantc la esteriorizzazione del suo corpo astrale che attraversava la parete chiusa; la 
indicazione del I'reddo avvertito sarebbe una preziosa riprova del fenonieno di tru s/rr to  

in quel momento: il doppio fluidico toccava il bicchierino, di iuori, e il corpo materiale 
risentiva la sensazione. — Ma come avrebbe fatto il bicchiere ad attraversare la parete? K 
come, nclle manilestazioni spoiltauee cennate pit'i supra, avrebbero t'atto ad attraversare le 
mnra le stoviglie e le altre masserizie?

yui ci troviaino di Ironic a qualclie cosa che scombussola tutte le ipotesi della 
scienza ufficiale. Due punti sembrano accertati: che quegli oggetti non si agitino a c.iso, 
ma siano guidati da una forza intelligente; perchi il mortaio che volava nella stanza 
da letto, se avesse seguita la legge di gravita, avrebbe potuto cadere sulla testa di una 

delle bambine c ucciderla.
(Juello che t  del pari incontestato n■ -1 secondo feuomeuo del bicchierino 4 che il 

nostro doppio fluidico abbia uu'azione autonoma e iodipendente dal cor|»> materiale.
Tutto ci6 roena a due lormidabili pro[x>sizioui: I’una della possibility dell'esistenza 

di entita intelligent! diverse dai viventi: I'altra della indipendenza dell'aninn dal corpo 
e del postulato che la niorto e la estcriorizzazione del corpo astrale sietio due latti i- 
dentici piu che paraJleli; |>erche se il corpo materiale non occorre alia libera ed auto
noma funzione dello spirito. diventa un particolare quasi trascurabile quello che si tratti 
del corpo vivo o del corpo morto.

Forse la nostra nascita non i  che una materializzazione piu lunga c duratura di 
quelle spiritiche — ecco tutto. Ma la vera vita non i  che quella dello spirito. Non c'i 
morte e quella che chiamianto morte e un diverso e piu progredito modo di esi-

stere X..
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ANT1POS1TIVISMG DI POSIT1YISTI
IN R A PPO R TO  ALL© SPIRITISM ©

(NOTERELLE c r i t i c h e .)

In presenza dei fatti medianici molti positivisti — anche tra quelli 
che passano per Dii majnritm gentium  — con suprema incoscienza 
e non minore inscienza violano i canoni della logica scientifica baco- 
niana, cioe del metodo induttivo, il quale esige che dall’analisi dei 
caratteri del tenomeno si saiga alia causa probabiliore come ipotesi 
spiegativa, od anche come a teoria provvisoria. All’opposto mancipii 
inconsapevoli di un dommatismo scolastico respingono a priori con 
una negazione arbitraria la causa ipotetica pin logica, perche piii 
comprensiva e soddisf'acente, se non esauriente (e quale ipotesi dr 
quale scienza e esauriente ?) grid undo all’assurdo ed aH’impossibilit4, 
senza dimostrar mai ne l’uno, ne l'altra. E come lo potrebbero ? Sta 
di fatto che Vimpossibile di certi scienziati fa il paio col sopranna- 
turale  degl’ignoranti — e la superstizioue dell’incredulitii sistematica.... 
e psicopatica anche, e tanto piu tale, quanto piu si crede psichia- 
trica invece !

♦<■' *
Gli esempi di sentenze prettamente aprioristiche in bocca a posi- 

tivisti lamosi abbondano relative ai fenomeni sieno spontanei, sieno 
provocati detti oggi con vocabolo diplomaticamente chiaroscuro me- 
tabsichici — ma qui non addurremo che un solo esempio solenne e magi
strate in prova: ab uno disce omnes.

Lasciamo da parte lo scandalo, che mi piace qualiticare rettorico, 
del filosofo positivista Gaetano Negri, il quale scriveva: Mon credo, 
quia impium  — ossia che potessero essere opere di det'unti le mani-
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festazioni realmente — o«J apparentemente burlesche osservate nelle se- 
dute mcdianiche, perch£ i defunti, se esistono, devono essere fa t t i  
cost e cost, e devono fa re  cosl e co si; se no, non sono, non possono.... 
non devono essere quelli che affermano, o anche si sforzano a pro- 
vare di essere.

Ma questa, cari pseudo-positivisti, e mitologia schietta, o, se vi 
piaee pure, la e teologia bella e buona, ma non mica filosofia positi- 
vista, ciot* scientitica pura e vera!

A questo modo stiamo a corbellarci in nome di un positivismo di 
falsa marca.... o di parata, il quale e dell'apriorismo vecchio colla ma- 
schera ed il cappello sulle ventiquattro del piu smargiasso, ma istrio- 
nico positivismo cattedratico!

In bocca al Xegri, lilosolo, quell’eresia faceva, come £ naturale, 
scandal izzare la buona logica di Bacone da Verulamio, ma sotto la 
penna di uno psico-lisiologo altrettanto insigne, quanto autentico e ri- 
gido seguace del metodo induttivo nell’interpretazione scientifica dei 
fenomeni naturali, quale e il prof. E. Morselli, la medesima eresia fa 
addirittura.... perdere la tramontana!

Eppure egli colla maggiore sicurezza sentenzia doversi ritenere 
« farse macabre », le pretese apparisioni d i pretesi de fun ti venuti 
d a ll’altro mondo a dar scappellotti, o a dire spropositi. (Corriere 
della Sera del 20 maggio 1008, articolo firmato Index).

Ebbene, ce’l perdoni l’esimio professore, egli s’inganna a partito, 
poich& non tiene conto dei tatti in tutta la loro svariata casistica, 
e pur uniforme fondamentale caratteristica per poi assorgere alia ge- 
nesi causale ed alia scoperta della natura <lc\Vagente sconosciuto, ma 
conoscibile.

In verity 1 'onus probandi non toccherebbe a noi, che affermiamo 
quel che i fatti stessi ci affermano, una voce dicentes, sibbene a co- 
loro che negano senz’altro, e concludono senza aver dimostrato nulla. 
Uipotesi spiritica, non lo dimentichiamo, non f i t  fa tta  da nessuno, 
ma f i t  data dagli stessi occulti operatori: rebus ipsis dictantibus, 
direbbe il nostro Vico, se possiamo servirci di questa frase in questo 
caso, ove non si tratta di cose, ma di persone dettanti.
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Per questo, detta ipotesi e antica quanto l’umanita stessa, ed uni
versale come questa. Dovunque ed in ogni tempo i fatti di questo ge- 
nere furono dovuti interpretare ad un modo unico da dotti ed indotti, 
tanto nella colta Ellade, quanto nella barbara Scizia; tanto da un Pi-, 
tagora e da un Platone, quanto da un Pellirosso e da un Samoiedo.. 
Nfe varib mai coi secoli, perche non si poteva senza snaturarli. Lo 
scetticismo dei lilosofisti ha trovato men difficile compito la nega- 
zione, che un’altra interpretazione.

Gli b che la spiegazione logica di quei fatti s’impose alia mente. 
come la loro rcaltft fisica si imponeva ai sensi. •

La causa in prima istanza t  vinta dallo Spiritismo ir.nanzi al Tri- 
bunale della Logica si pub dire dal principio dei tempi, dagl’incuna- 
boli stessi della umanitil prcistorica. Spetta alia Scienza, che ha pro- 
dotto appello contro la sentenza, motivarlo nelle debite lorme, e pro- 
vare la sua tesi anti-spiritica con argomenti inoppugnabili, addossandosi 
l’obbligo di proporre per la spiegazione dei fatti in tutte le loro cate- 
gorie una teorica diversa, pfcrfettamente adeguata ai fatti stessi e 
comparativamente superiore a quella spiritica. Si tratta di cognoscere 
rem per causam : qui sta il punto. 11 fatto coi suoi caratteri natnrali 
spontanei parla ex se per la causa degli sp ir iti: questo fe il costatato 
storicamente. Quale 6 il contestato scientificamente ? Finora nulla. A 
spremere non si trova che del reboante vaniloquio!

Gilt il nostro meritamente rimpianto prof. E. Passaro, ben ferrato 
in quest’ardua materia di studii, forte per educazione scientifica da- 
tasi e maestro di logica scientifica, nella sua magnifica monogratia 
sulle M anifestazioni spontanee misteriose faceva notare che i feno- 
nteni spontanei avvenuti in tutti i tempi ed in tutti i luoghi cogli stessi 
caratteri riscontrati nei fenom eni provocati rivelano V unitii d i ori- 
gine  e 1*identitd della causa. Ora nelle manifestazioni spontanee si e 
notato in prevalenza non solo il lato turbo lento, persecutorio, vessatorio. 
o molesto alnteno, ma anche, associato, o non, ad esso il lato burlesco, 
ptizsesco, mistificatorio, trappoliero, paurevole, e talora piii da fare 
spauracchio, che vera paura, quel che Apuleio attribuiva alle Larve* 
sp iriti di delunti non buoni: inane terriculamenttan. (De Deo Socratis);
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provocate.

Or questo perfetto parallelismo Ira i due ordini di fenoineni. spon- 
lanei e provocati, ci mena alia conclusione legittima ed unicainente 
logiea seguente: ad effetti identici causa identica.

Se negli spontanei operatori sono gli spiriti dei defunti con quei 
caratteri rappresentativi, nei provocati pei medesimi caratteri sono 
anche essi gli agenti; ed il credere, o non credere nostro pei nostri 
preconcetti religiosi, o tilosotici sutt'empietd, o la pietd egualmente 
supposte e roba tutta da ridere piu che da compatire.

Vi e fra essi l'enomeni tn t’aria d i fa m ig lia : vi si scorge un tipo 
costante, direi etnologico, che li caratterizza e li accomuna in una sola 
specie pur colle sue varietd pcrsonali.

■ V* 1*
Hd a comprova, o riprova viene ad aggiungersi l'altro latto co

st ante che i fenoineni spontanei possono mutarsi in provocati con 
l’intervento volontario delluomo.

11 medesimo parallelismo, cioe la medesima concordanza di carat
teri fenomenali intrinseci ed estrinseci si riscontra tra le manilesta- 
zioni risiche ed intelligent dei viventi, nei casi di sdoppiamento, e 
quelle propriamente spiritiche. spontanee, o provocate che siano; il 
che conferma l'ipotesi dell’ itnitd della causa, cioe della psiche umana 
in situazioni diverse, e deve lar rigettnre le ipotesi lantastiche di
altre cause agenti, perfeuamente superllue. o pleonastiche.

** *
Il popolo che per una specie di telice intuito e di nativo e ver- 

gine buon senso non si sbaglia mai nell'assegnare i nomi alle cose ed 
alle persone, riconoscendo un certo che di fol/eggiante in moite di 
dette manilestazioni spontanee chiamb e chiama appunto: fo lle tti, 
quasi piccoli fo lli — una specie di mattoidi dell’altro mondo — gli es- 
seri agenti occn/ti di quelle burle, o bel'fe, o scherzi di cattivo genere 
usi a compiersi da loro nei rapporti sensibili con noi. Inlattie proprio 
cosi: il carattere intelleltuale e morale predominante in questi spiriti 
Jamiliari, conosciuti sotto tanti nomi e nomignoli vernacoli nei di-
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versi paesi, c la capricciosii.’i, la bizzarria, la stravaganza, la sim- 
patia o l'antipatia spiccata, che e, o almeno sembra irragionevole 
— qualcosa che indicherebbe uno stato nevropatico, o isteroide per 
I’impulsivitJt cieca, bizzosa, bisbetica, e la sproporzione tra il motivo 
di agire e 1’ atto.

Questi esseri occu/ti perb, che ci sembrano malati di psicostenia 
e di eretismo cronico, quando hanno potuto — e voluto anche — dire 
chi erano, una -voce dicentes si sono dichiarati spiriti di defunti, riu- 
scendo alle volte si, altre no a provarcelo.

A chi ha studiato a londo questa materia ricorrono alia mente 
innumerevoli esempi tli casi simili, piu o meno ben constatati ed at- 
testati.

La Chiesa medesima. che ha voluto vederci tante volte il Dia- 
volo, ha dovuto riconoscere in molte occasioni l'azione di anim e in 
penti — condannate, non dannate — che turbavano la quiete delle 
case nel bisogno, o nella speranza d’essere soccorse con preci ed atti 
propiziatorl. E la Chiesa in cib mostravasi in possesso di una logica 
piii scientifica di quella di certi nostri sedicenti positivisti, autentici 
acchiappanuvoli e costruttori di castelli in aria!

Non diversamente in questi casi la pensavano i pagani, come si 
rileva da Apuleio che nel citato libro: De Deo socratis seriveva cosi: 
« Qui propter adversa vitae merita nullisbonis sedibns in terra qtiodam 
exilio puniebantur, inane terriculamentum bonis, noxiuni malis, 
larvam did... • Dunque si considerano questi spiriti turbolenti come 
se fossero dei relcgati per le loro non buone opere fatte da uomini 
durante la vita terrena.

Lo stato di questi sp iriti sofferenti ci spiega il perche si condu- 
cono spesso a quel modo: turbano, perche sono in turbamento psi- 
chico. Anche nell’altro mondo deve valere l'assioma: mens sana in 
corpore sano, che il corpo spirituate  ha la sua patologia, come la sua 
risiologia, e tra lo spirito ed il suo organismo etereo vi e stretta soli- 
darieta biologica.

Che se per la legge divina dell’evoluzione tutti veniamo dai bassi 
loncii della vita — e se consideriamo poi che una personality fisica e
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frazione deH’inJtvidualitft pluripersonale. qual ineraviglia che a noi 
si riveli ordinariamente illato pin basso, piu prossinio e piu sim ile al 
nostro delle entitft spiritiche?

Gli angeli (cioe sp iriti umani angelicati' non comunicano che con 
gli angeli — pur p a r i: e fra noi terrigeni la bonta vera suole essero 
ignorante si da ignorare s£ stessa, e vice versa la dottrina per lo piu 
ignora si fattamente la bontft, che ne nega per lino l’esistenza !

4**■. ic

Prendiamo il primo caso, che diede origine alio spiritismo moderno, 
quello di Rochester: sul principio venne attribuita la manifestazione a 
Pieforculo, cio6 al Diavolo. stante la credenza diffusa neile lamiglie 
cristiane per gl’insegnamenti ricevuti dai pastori di anime, che spesso 
lc manitestazioni spontanee siano opera dei demoni — ma dopo. e 
solo dopo, quando l'agente occulto. messo in grado di comunicarsi 
mediante Palfabeto convenzionale dei picchi, pote provare essere lo 
spirito del delunto Tal dei Tali, si dove arrendersi ai suoi detti. Or 
questo defnnto , non gift sospettato, ma ritenuto proprio pel Diavolo. 
prima che non si fosse riuscito con la telegrafia spirituale ad ottenerne 
informazioni adeguate sul suo conto, faceva davvero un chiasso iudia- 
vo/ato in casa di auella brava famiglia di rigidi protestanti, i signor: 
Fox, ed operava appunto come un essere fuor di se. tra il leggiero 
ed il pazzesco, cioe come persona che avendo sommo interesse di farsi 
intendere, e non sapendo in qu«l modo riuscirvi, dft in ismanie, e 
mette tutto a soqquadro : fa, come da noi volgarmente usa dirsi. uu 
rasa del Diavolo.

L’no spirito di questi appunto, inlerrogato dalla Yeggcnte di Pre- 
vorst, secondo narra nel suo libro il dottor Kerner, perche faceva tanto 
chiasso, le rispose : Per forsare le persone a pensare a lui, e cost 
recargti so/tiero alle pene. — Vedete bene che anche il solo vostro 
pevsiero benevolo pub essere benefico agli spiriti sofferenti: che la 
nostra simpatia  scema il loro patire.

Solo studiando e comparando le innumerevoli necrofanie spon
tanee in tutti i loro caratteri si potrebbe tentare una costruzione li- 
losolica sul d iv tavi della ivorte e sulla regione dell'altro mondo, che
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confina col nostro e schizzare una carta topograjica 'dieiamo cosi per 
metafora) di es»o. Le relazioni che ci vengono da dette manitestazioni 
spontanee, tinora ben poco e molto male studiate, hanno un valore 
superiore a quelle delle provocate, perche scevre degli dementi sug- 
gestivi, che noi rechiamo, pur senza volerlo, in queste.

* *
Che ne sappiamo noi dell' altro mondo per sentenziare ex ca

thedra, come si fa dai prol'essori di positivismo, ancora scolarelli in 
questa materia, e pur inconsci dommatisti peggio dei mummilicati 
teologi di S. M. Chtesa >...

Chi sa quanti sta ti d ' anima  e quantc form e e fa s t  di mentalita 
non vi sono in quella folia sterminata e variopinta di spiriti, nostri 
conlinanti, ad innumerevoli gradazioni di evoluzione psichica ?...

Bisogna essere un romantico sotto il nome di positivista per dire 
6 cost: non 6 cost, ritiutando il verdetto dei fatti, e proclamandoli 
assurdi, sol perche non concordi coi suoi favoriti pregiudizi di 
scuola.

Si dice con tutta sicurezza e altrettanta sicumera : questo »a- 
rebbe indegno dell’ altra vita : dunque non pud essere — e si ta la cri- 
tica agli spiritisti che vogliono essere dawero positivisti nelle loro 
ricerche e nelle loro illazioni!

Quefili pseudo positivi^ii cattedratici inostransi scandalizzati di un 
altro mondo, ncl quale esistessero dei burloni, come sulla terra, 
nonchfe dei birboni et similia...

Ma se sono degli ex-uomini. sarebbe consentaneo alia legge di giu- 
stizia, alia dinamica psichica evolutiva, ai canoni proclamati del pro- 
gresso indefinito, al Darvinismo spirituale, alia Logica della Xatura, 
che non facit saltus in tutta la sua economia cosmica, questo istan- 
taneo cambiamento fondamentale ed integrale delle entiti psichiche 
pel semplice tcnomeno della mortefisica? Non sarebbe questo del- 
1’antinaturalism o  taumaturgo, come si esige dal vostro inconsape- 
vole anti-positivism o  di pseudo - positivisti?...

, Continua V incenzo Ca v all i .
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“ I L P R O B L E M f l  D E L L ’ A N I M A

T.'avvocato palermitano Innocenzo Calderone, chc conobbi ed apprezzai costi quale 

penalista. noil’ inizio della mia carriers <li magistrato (dolci memorie lontane!) si rivela 

mente studiosa, <)i tempra eecezionale. nel volume or da poco pubblicato dall' editore 

A. Reber « / /  Problema dell’ anima * : opera che si impone. o|>era che esercita un 

fascino speciale pur in coloro, che C'jme me, e*sendosi dedicati ad altro ordiue di studii. 

nun percorsero che limitamente la via aspra e spess i intricata dello spiritismo. delle 

scienze occulte.

Che il volume di Calderone abbia un valore «erio. lo prova il fat to, che la critics 

se ne occupo sn larga seals, che ad esso dedico Delia splendida ri vista di scienze spiri- 

tualiste ■ /.me e Qmbra > un lungo e vibrato articolo I’illustre mio amico piof. Mor- 

selli (cui rispuse con non minore vivacita polemics lo stesso Calderone), che 1'opera 

conquist6 il favore del puhhlico, come non era a dttbitare, |X-rch4 sopratutto vibra di 

sincerity scientitica, 4 speechio nitido delle convinzioni arditamente e onestamente pro- 

fessatc dall'esimio auture.
Si potri non dividerne tuttc le upinioni: io, per esempio. ne ho altre sul conto 

dell'opera loinhrosiana nel campo dell’antropologis criininale, che mi ha, da anni, militc 

modesto ma fedele ; si potrii far miglior viso alia teorica e alia critics dello spiritismo 

che informano I’ opera sudata, poderosa di Morselli ePsicologia e Spiritismo * ; ma, co- 

munque, equity esige si riconoscano i pregi del volume di Calderone, che affronto il 

grave problema con grande amore. ricca erndizione, serieta d' intendimenti, e con idea

lity che a molti le felici quelli) torneranno di conforto nolle amarezze della vita.

Sta in latto, che il problems della vita, dell’ universo, con i suoi indecifrabili mi- 
steri. e appunto per questi, in ogni tempo e luogo, tormento il pensiero dei grandi filo- 

sofi della umanity, donde scuole, teorie diverse, battaglie febbrili per scoprire la veriti, 

o almeno, per es êre pii esatti, quella, che ognuno tale ritiene. Certo, che nella lotta, 

4 pii facile scaturisca perch4 come ben diceva P. Verri: « la verita 4 una specie di 

elcttricismo della mente, che non si sprigiona se non con 1'urto e con I' attrito •.
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(Jualtinque sin la Cede scicntifica e religiose che uno prot'cssi, non 6 possibile nc- 

gare come la ricerca dell’ anima umana, considcrnta non conic funzione organica della 

materia, ma come entita indipendente, preesistente e soprawivente all* organismo corporeo, 

sia, in questi ultiini tempi, (e nc & doenmento 1’ opera di Calderone) divemita pift che 

mai affannos.r, dando vita a una serie di studii che arricchiscono il patrimonio filosofico 

e allargano l'orizzonte in modo speciale della psicologia. Spoilta cosi nn nttovo. misti- 

cismo, vibra nna nttova nspirazione di fedc contro il materialismo scicntifico: donde una 

lotta, che titttavia — secondo me — non avrit ne vinti. ni vincitori (pur sempre be- 

nefica per 1’ evolversi del pensiero umano), perch£ niuno potra mai, onestamente, tarsi 

banditore della verita anoint a, e se si sentira in grado di Carlo, come tale non sari 

da altri salutata. Ricordiamolo: siamo nel secolo in cui fu detto che anche 1’ aritme- 

tiea i  nn' opinione : ni si dica che questa e una barzelletta e |ier<"> stona in tanta gra

vity di argomenti, perchi essa hen rispecchia lo spirito de’ tempi nostri. che tutto vuol 

discuterc e riCugge da tpialsjasi dogma, anche se sgorgante dalla niatematica.

« Il Problema dell' anima » dell' esimio aw, dott. Calderone tende a dimostrare, 

valendosi del materiale raccolto dai cultori di scienze sperimentali. e massime di quelli 

di psicologia, la verita di queslo suo enrollario: « L’ anima non & il prndotto delle fun- 

zioni dell' organismo corporeo, del suo sistema nervoso, del suo ccrvello, ma i si bene 

un esserc evolvente nella sua immortalita, di cui il corpo non i  che la veste, e come 

la sua vita corporea, non sia che un mezzo di continua evoluzione a.

Egli giunse a questa dimostrazione studiando i I'cnomeni della psicologia normale, 

e anormale, per concluderc, che la ricerca della psiche dove Card non gia nella coscienza 

fisiologica, ma nella subcoscienza, cos) definita dall’ autorc: • Uno stato in cui essendo 

la coscienza ordinaria in maggiore, o niinore grado sos|>esa, o soppressa del tutto, 

emerge una coscienza interna con Cacolta e funzioni. ora inCeriori, ora su|>eriori alia
\

medesima. Uno stato, in cui le dette Cacolta non possono essere il risultato di esterne 
sensazioni, ma un'azione diretta dell'essere subcoscicnte per un mezzo della cui natura 

ci sCugge la cogntzione rlelle leggi<.

Si occupa qnindi del)' ipnotisnio, della telepatia, della merlianita in tutte le loro 

rarie estrinsecazioni, sostenendo, che occorre ammettere nell'uomo un doppio psichismo: 
quello fisiologico e quello snbeosciente con Cunzionalitti e attivitA indipendenti, e, talora, 

persino opposte tra esse, e illustra la sua tesi con larga copia di Catti (che in quest'arti- 

colo non A possibile riassumere), giovandosi specialmente delle scoperte di De Rochas 

e di altri in or dine alia esteriorizzazione della sensibilita e della motricita, che lo cun-
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individuality a si, preesistentc, concomitante e sopravvivente alia materia di cui tempo* 

raiieainentc si veste, donde — secondo sempre I’ A. di cui do un'idea del pensiero che 
auima l’opera sua — la necessity di assegnare alia vita una fma/ita diversa da quelle 

che tecero gli idealist! e i materialisti. (Juesto arduo assunto lilosofico 1’ A. chiarisce 

nei quattro ultimi capitoli, diinostrando erroneo il concetto letterale bihlico ed erroneo 

altresi quello materialists, che fa dell’ anima una materia organi/zata: 1 ’ anima  4 uu cs- 

sere e\o!veiue nelle plurality delle sue esistcnze ; la vita un mezzo dell’ evoluzione. Cal- 

derone dice che ciA non contraddice. ma compendia le verita, se non letterali, esistenti 

nello spirito di tulle le religioni c le concilia con i postulati non discussi dalle scieuzc 

materialistiche intorno all’ evoluzione delle forme, dovendosi considerare 1’ anima umana 

come una moneta spirituale, che sino dalla sua emissione conteneva in si il germe del- 

i’essere, e del divenire.
Tali, a grandi linee, i concetti predominauti del libro di Calderone, cui credo 

scienza psicologica debba essere grata, qualunque siano le opinioni del lettorc.

L ino Fm uani.
(P ul » Giorn. d i Sicilia  » 13 Luglio KjOQ).
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P E R  L A  R I S E R C A  P S I C H I C A

L a  m td la n l t f t  t e m p o r o n c a .

Xon tutti gl’ individui sono inedii. perche si nasce medio come si 
nasce poeta. Tuttavia io credo, che ciascun di noi sotto certe condi- 
zioni psicologiche o tisiologiche, ancora ignote nello stato attuale delle 
nostre cognizioni, possa avcre una medianiti temporanea, le cui ma- 
nilestazioni non vengono generalmente divulgate per la paura, che in
vade chi le ottiene, di passare per illuso o superstizioso. Eppure se 
si ponesse cura a codeste manifestazioni spontanee, che si svolgono 
nel seno della l'amiglia, e si avesse il coraggio di l'arle palesi se 
ne avvantaggerebbe non poco lo studio delle scienze occulte.

A tale scopo da parecchi anni mi sono accinto a registrare alcuni 
latti strani avvenuti, a intcrvalli, in mia casa; e se non sono fenomeni 
di grande entita acquistano per£> un certo valore perch£ io non sono 
medio.

Ogni volta che mi sono illuso di esserlo, non sono riuscito nella 
prova sperimentale a muovere, non dirb una tavola, ma neppure un 
tuscello. In quella vece, mentre meno me lo attendevo, lui testimonio 
di alcune manifestazioni trascendentali, che si svolscro nella sola mia 
presenza e non di rado mi predissero qualche non lieto evento, che 
impendeva sul cammino della mia esistenza.

Una sera, ad esempio, mentre ero occupato a portare una baci- 
nella, ricolma di un bagno di sviluppo, nel mio gabinetto di l'otografo 
dilettante e al momento che stavo per varcarne la soglia, udii a breve 
distanza su 1’ impiantito una detonazione e. per la sorpresa, mancb 
poco che non mi cadesse la bacinella dalle mani. Alio stesso tempo 

intuii una disgrazia.
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II giorno dopo un telegrainma mi annunzid la morte improvvi.sa 
di una persona a me eara.

A questo fenomeno telepatico ne sueees.se un altro altrettanto sin- 
golare e non ineno I'atidico.

Ero in mia easa inalatieeio e conversavo con un amieo, elie alle- 
viava le mie sotferenze eon la sua gioviale eonversazione. A un tratto 
a quel capo ameno saltd il ticehio di dirmi:

— Fammi le carte — e prese di su la tavola un inazzo di carte da 
giuoco.

— Mi credi uno zingaro che dice la tort una? — gli rcplicai ridendo. 
— Ignoro come si tanno le carte.

— Ed io pure; ma ecco un metodo semplicissimo. Se. dopo una mia 
o tua domanda, vien I'uori una carta di denari indicher/i huona lor- 
tuna, se di spade, sventura. II sette di denari predira il colmo della 
felicitA, ed invece, il quattro di spade 1’abisso della iniseria. Ed ora. 
che ho detto, mescola le carte.

Le mescolai ed egli le alzd e feee suhito una domanda e poi 
un'altra e un'altra aneora e tutte furono gratiticate da una sequela di 
carte di denari.

II mio amieo gongolava; era assiso sul carro della fortuna.
Per converso. a ogni mia domanda, venne fuori la piu malaugu- 

rata carta, quel quattro di spade che, per la sua lugubre tigura, ave- 
vamo batiezzato « il cataletto *. F’er otto volte successive la sinistra 
carta apparve in seguito a ciascuna mia domanda. per quanto io me- 
scolassi le carte, e sembrava che si prendesse giuoco deH’avversione 
che mi suscitava tincht?, stizzito, scaraventai il mazzo di carte.

Tutte le carte, cadendo a terra, rimasero coperte. eccettuato il 
quattro di spade, che mi stidava con le sue punte aguzze e mi- 
nacciose.

A parte lo scherzo; comprendo benissimo che la reiterata uscita 
della stessa carta fu una mera combinazione; ma l’inlausto presagio 
si verified alia lettera. In quello stesso tintio io caddi due volte ma- 
lato e. Ira tante tiltre peripizie, subii anche una rilevante perdita tinan- 
ziaria.
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Tali fenomeni avvenivano per lo piu nelle ore tranquille della 
notte, quando ero solo in casa ed occupato in qualche geniale la- 
voro.

Una sera 18 Gennaio 1807.) ero intento ad immergere una lastra 
sviluppata nel bagno d‘ iposoltito. allorquando udii su la superticie 
della tavola, su cui posava la bacinella. una successione di picchi al- 
legri, e mi penetto all’ istante nel cervello 1’ idea, che dovesse essere 
it saluto del capitano D., un caro mio ainico delunto. per il inio ge- 
netliaco. \'i era perb uno sbaglio di data: to sono nato il 1** di 
Gennaio.

La mattina appresso. inio compleanno, piu non pensando all’acca- 
duto, ritornai nel gabinetto di lavoro e all'istantc. su la stcssa tavola, 
risuonarono i picchi allegri. A riparare l'errore in cui era incorso, il 
buono spirito mi rinnovava gli augurii. Come si vede non era no sol- 
tanto fenomeni di lorza, ma anche d'intelligenza.

In parecchie altre oecasioni ho ricevuto codesti saluti dall’al di la. 
Una volta, mcntre stavo confabulando con un visitatore nel mio 
studio, le dita di una inaao invisibile cominciarono a suonare il tain- 
burino su uno dei eristalli della tinestra, e lo stesso fenomeno si ri- 
petfe in un’ altra casa dove ero audato a far visita. Si noti che, i 
eristalli della tinestra erano protetti dalle persiane chiuse.

Un’altra »era. mentre terminavo un capitolo d’un mio libro. udii 
dei tenui colpi. quasi dati con la capocchia di uno spillo, sul foglio 
di carta su cui stavo scrivendo la parola cost grata ad uno scrittore: 
* Fine ».

Per un lungo tempo cessb ogni manifestazione misteriosa forse 
percht, in seguito a patiti disinganni con medii ciurmatori, io ero 
ripiombato nello scetticismo, e fu in quella disposizione di animo 
che, incontrato per via un Ultimo mio amico, 1’ avvocato P. C. lette- 
rato di vaglia e scettico tino al midollo. gli dissi trtontalmente :

— Congratulati con me, non credo piit agli spiriti.
— Ed io ci credo.
Lo guardai trasecolato.
— Ma tu scherzi.
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— Parlo sul serio.
Tornai a mirarlo; il suo viso era serio come quello d’un debitore 

insolvente.
— E chi ha operato il miracolo della tua conversione ?
— I fatti.
— Aliora racconta....
Ma ecco che ci capita tra i piedi il capo sezione del mio amico 

(l'avvocato P. C. era impiegato alia Provincia di Roma) e scambiato 
tra di loro un saluto burocratico, inlilarono entrambi la Prelettura, ed 
io rimasi solo con la mia curiosity insodisfatta.

Scorsero circa due mesi, nel qual tempo leci un viaggio all’estero 
e, al mio ritorno in Roma mentre stavo al caffe di Piazza di Pietra, 
sorbendo una bevanda refrigerativa, gli occhi mi caddero su una ne- 
crologia nel « Messaggiero », ed allibii.

Il mio amico P. C. era morto, rapito dopo pochi giorni di hera 
malattia all’amore della famiglia.

Non so dire quanto quell'inattesa notizia mi contrast?), perchfe l’av- 
vocato P. C. a una mente elctta e a una vasta erudizione accoppiava 
un cuore d'oro. Egli poi era cosi brioso che pareva nato a un parto 
con l’allegria e che il mondo fosse per lui l’eden della felicity; ed 
ora-.... povero amico!

N'ello sconforto, pensai che sarebbe stato per me un sollievo se 
avessi potuto medianicamer.te corrispondere con lui e lorsc m’avrebbe 
svelatu il mistero della sua conversione.

Deeisi di evocarlo, ma solo, nel mio salotto, per otto giorni con- 
secutivi, alia stessa ora di mezza notte, quando, cessato il traffico dei 
trams, non avevo a temere che i rumori su la strada turbassero le 
mie sedute.

E per otto sere successive, con pazienza e costanza attesi il re- 
sponso del tripode, un tavolinetto con un piano circolare su cui 
l'artelice si era sbizzarrito a dipingere delle figurine giapponesi coi 
visi da bambole invecchiate.

11 risultato lu negativo.
Non il piu lieve movimento della tavola ne il piit tenue picchio
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ruppero il silenzio t he passava sul solitario salotto in quell’ ora tran- 
quilla. All’ultimo quarto d’ora dell'ottava notte, con cui doveva chiu- 
dersi la seric delle mie sedute, e mentre gift pregustavo 1c softici 
coltri e il sonno riparatore eeco che un fragoroso colpo the non potrei 
paragonare sc non all’esplosione di una rivoltella, e che fu dato su la 
parete di un armadio di mogano, a cui volgevo le spalle. mi t'ece per 
lo spavento balzare di su la sedia.

A quel colpo I'ormidabile ne successe un altro di suono diverso 
quasi che un oggetto metallieo fosse caduto a terra.

AccesT’iTTunfe'eJ esainhiaT p ef 'o g m  dove il pavimento. ma nulla 
vi rinvenni.

Con la luce del nuovo giorno si dissipb la mia paura e un po’ 
anche la I’ede del fenomeno e cosi ragionai:

— Come posso esser sieuro che il colpo da me udito sia stato dato 
su un mobile a cui volgevo le spalle? I’n muro divisorio separa il mio 
solotto da un altro appartamento, e pub darsi che lo strepito sia ve- 
nuto dall’attigua stanza. Xellaquiete della notte i rumori hanno degli echi 
paurosi. E’ dunque necessario che io ritenti la prova in un tnodo el'li- 
cace e delinitivo.

E quella stessa sera all’ora precisa, seduto sul divano del mio sa
lotto, rischiarato per la circostanza da un visibiglio di candele accese, 
con gli occhi intenti verso l’armadio, formulai questo ardito pensiero:

— Crederb al fenomeno se si ripeterft ora che i miei occhi vedono 
chiaramente, che le mie orccchie non sono ottuse dalla stanchezza e 
dal sonno e la mia mente e serena e scevra da qualunque pre
concetto.

Avevo appena espresso mentalinente questo desiderio. che udii su 
l’armadio un violento colpo, seguito a brevi intervalli da due altri 
colpi mono vibrati.

Uno scettico, pur facendomi l’onore di credere alia mia asserzione 
mi opporrft:

Perche attribuire a una causa misteriosa dei picchi che si odono 
tutti i giorni sui mobili nelle case, per varie ragioni: per il soverchio 
calore dell’ ambiente che dilata le fibre di legno; per le istantanee
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variazioni dell’atmostera, non che per l’azione deleteria delle tarle ? 
Non poteva poi trattarsi di un fenomeno allucinatorio, provocato dal- 
l'attenzione aspettante?

La violenza del colpo, a mio giudizio, esclude che fosse prodotto 
da una delle suddette cause, che piCi? esso avvenne in seguito a 
una mia domanda mentale sul posto e al momento da me richiesti.

Xon ammetto poi che fui vittima di un'allucinazione, anzi tutto 
percht avevo richiesto un solo colpo e ne furono invece dati tre, 
dunque il fenomeno non pub attribuirsi al riflesso del mio pensiero. 
In secondo luogo, per maggior sicurezza, feci la contro prova, am- 
menai cio£ un forte colpo col pugno chiuso su la parete dell’armadio. 
Orbene il suono prodotto fu press’s poco eguale, con la differenza che 
fu accompagnato dall'oscillazione della serratura il che non avvenne 
nel fenomeno spontaneo.

Come si vede ho sottoposto il fatto singolare all’esame piu ri- 
goroso.

Un'ultima manilestazione ed ho rinito.
Non molto dopo la morte dell’avvocato P. C. un'altro mio amico 

scomparve repentinamente dalla scena del mondo.
Il disgraziato, affetto da nevrastenia, in un momento di esaltazione 

si gettb dalla linestra rimanendo sul lastrico sanguinoso cadavere.
Invocai, col mezzo della tavola. lo spirito del suicida, ma il 

tripode come al solito restd irierte e muto. Invece dalla compagine di 
una vicina tavola, cosparsa di libri e carte, usci un suono cupo che, 
man mano crescendo d’intensit&, risuonh alle mie orecchie come un 
gemito d’angoscia.

Lasciai terrorizzato la tavola degli esperimenti.
Hd ora ai latti che ho narrato nella loro schiettezza un breve 

commento.
Una manifestazione psichica spontanea, se pure sia di poco ri- 

lievo, ma che si sia svolta in condizioni probative, ha a mio avviso piii 
importanza che il piu trascendentale fenomeno ottenuto co’ piu famosi 
medii, per una ragione che ne vale mille: « la sicurezza che non vi 
fu mistificazione •. A c i i i l l e  T a x f a n i .
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P O L E M 1 6 H E  S P I R I T I C H E

Riceviamo dall’egrcgio prof. Felice Marco questa lettera in risposta alle critiche 
rivoltegli nel numcro scorso dal sig. A. Bruers in merito al suo libro: La meccanica 
ticllo spiritismo.

Egregio Sig. Diret tore.

Ncl fascicolo di luglio-agosto 1909, della Eivista: Luce e Ombra, il Signor An
tonio Bruers facendo la critica del mio libro Meccanica dello spiritismo, dice dap- 
prima ipag. 402): II nostro autore, seguace della scienza sperimentale parla dello spi
ritism© seiiza avere, e quanto pare, assistito personalmente a sedute.

Ora io domando se per dimostrare che una ipetesi intorno alia rostituzione mec
canica della materia interpreta meccanicamente anche i fenomeni spiritici, non sia 
meglio ri/erire le osservazioni e le esperienze, e le ajfermazioni di scienziati compe
tent!'. positivi e reputati. anziche quelle fatte da me, le quali potrebbero sempre es- 
sere sospettate, per lo mono, di autosuggestione. E’ un pregiudizio quello di preten- 
dcre che non si possa prendere parte ad una discussione su di un dato or dine di 
fatti senza esperienze ed osservazioni proprie alle quali sono sempre preferibili 
quelle di autori pitt com potent i.

Del resto pin che la istituzione di nuove esperienze, jmporta ben sovente lo studio 
e la discussione di quelle gilt fatte, il che vale appunto per lo spiritismo. ’

Indi dopo avermt detto che le opere da cut to ho ricavato le mie cognizioni 
spiritiche sono poche, molto poche il che non e giusto, perche, oltre quelle da me ci- 
late nel mio libro. lessi moltissime relazioni spiritiche nolle riviste e nei giornali, 
il mio critico scrive: AggiungerA. per parte mia, che dell’ opera del Morselli il nostro 
autore ha compiuto (e sia detto senza ombra di malignitA) (stc) un vero saccheggio. 
Ora osservo io, saccheggiare un’opera, od un’ autore, significa appropria<si te sue 
idee, come i saccheggiatori di un paese si appropriano te sostanze dei suoi abitanti. 
Ma un autore che ne cita un’altro per pravare che le afermazioni di qtteslo ap- 
poggiano le sue interfiretazioni di una serie di fenomeni, non e punto un saecheg- 
giatore, per chi conosce il signi/icato delle parole.



Saccheggiatore di un libro pub solo esse re qna/ificato coin; che ne rifcrisce i 
brani Scnza citarlo, non colui cite si f(t scrttpolo di imlicarc esattamente la pnme- 
tiienza di qitelli. Sell* idea del sttccheggio entra quetlo del latrocinio, o dell* appro- 
priazione di quanto appartiene ad altri, went re io non mi approprio le ajferwaziont 
del Morselli, nut le atiribuisco scrupolosamcnte a Ini, citando le pagine della sua 
opera da cui sono ricavate, il che cottviene anche a me, perche le sue parole sono 
pin autorezoli delle mie, ed to solo mi appoggio su di esse per giustifi :are le wie 
i nterpretazioni.

Indi il tnio critico tent a di annientarmi eon nntt bomba : Egli strive t png* 402): 
Anzi si pun dire che, a parte la teoria degli elettroni, pet tut to cio che riguarda P e- 
spo.si7.im1e, la catalugazinne c la selezione (anche la selezione ; si accetta quel che fa 
comodo e si respinge cid che non accomodu) (.wV) dei fenomeni, il libro del Marco non 
sia altro che un riassunto dell* ujwra del Morselli, fntto colle stesse parole dell'autore 
di Psicologia e Spiritismo. Il libro del Morselli costituisce pci prof. Marco il gran van* 
gelo inappellabile dello spiritismo. Ma P opera del Morselli, prcgevolissima sotto ninlti 
riguardi, £ ben lungi dalP essere un vangelo, sovra tutto per chi, in materia di spiri
tismo non ha fatto esperienzo personal!.

Ora in questa bomba vi sono solo proiettili di carta. I)app» ima per cib che rt. 
gnarda la selezione, cioe, come dice fra  parentesi il critia, 1* accettare quel che fa 
comodo e respingere ciA che non accomoda, credo che egli accenni ai seguenti pe
ri odi del mio libro (pag. .■ Il Morselli ttell* opera Psicologia e spiritismo,
dice (vol. / ,  pag, 319) : La scienza non conosce che fatti: la realta ci sfugge, e non 
6 buon osservatorc, mostra anzi di portare nella scienza idee e seutimenti d’ uu empi- 
ristno grossolano, chi si immagina che la mente umana possa fornirc la spiegazione vera 
dci fenomeni uaturali. Anche la legge della gravitazione tanto cara agli astronOmi k 
un* ipotesi.

A tale periodo del Morselli io faccio net mio libro il seguente appanto : < D*ac- 
cordo coll* illustre psichiatra nella massima parte delle sue affermationi, non io sono 
in quest a. Convengo che / ’ ttomo non pub conoscere V essenza della materia e dci fe 
nomeni che essa ci presenta, ma credo invece che l' uotno possa conoscere il loro me- 
canismo, che e quanto pin importa per la sita esistenza. L* attrazione universale non e 
solo tin* ipotesi, ma nna legge, cioe V espressione di un fatto, confermato dalle 
predizioni astronomiche fondate snl medesimo. » (,>uesto e il solo periodo in cui io re- 
spin go le ajfermaziont del Morselli, non perche non mi facciano comodo per l* an- 
tispiritismo, ma perche non mi paiono g/uste,

Un altro protcttile di carta contenuto nella detta bomba, r che il mio libro non 
sia che un riassunto delPopera del Morselli fatto colle parole stesse dell'autore di Psi
cologia e Spiritismo, perche io non riassumo punto le atfermazioni del Morselli, ma 
le c/to testualmente, ove nr pa/o'no necessarie per appoggiare le mie interpretazioni.
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./nfine T ultimo p~oiettile della bomba lanciatami dal mio critico e cost it ui to 
dai due nltimi period: ct/alt net quaii dice che il libro del Morselli costituiscc j>er 
me il gran vangelo inappellabile delta spirkismo. Confesso, che assue/atto al posit i- 
vistno scientifico della Fisico-Ch imica, trovo sweati nclle relazioni e afi'ermaziont di 
molti spiritisti, la mancanza del retto criteria scientifico e la tendenza al misticismo, 
dovuto alia loro mancanza dl educasione scientifico. mentre nclV opera del Morselli 
vi trervo il retto criterio scientifico e T amorc della verita. la qnaley come dice ap~ 
panto P Fvangeto di S. Giovanni, rende gli nomini liberi.

fndi, dopo avere riassunto con snfficiente esaffezza la mi a teoria intorno alia 
costituzionc della materia mediante elettroni vorticosi coll a quale io tento V inter
pretation* dci fencmeni fisico-chimici. nel mio libro L* clettrieita svelata, e dei fe- 
nomeni spiritici nella Meeeanica delta spirkismo, il critico sc rive : Dove si rivela la 
deticenza del saggjn del nostro auto re si £ nel I’ esame <lei fencmeni che pift si avvici- 
nano all* ipotesi spiritica; per eseinpio, al fenomcno dellc voci timatie egli dcdica poche 
righc... non sue, ma del Morselli, il <]uale duhita <li un ingattno o di un illusione. K 
visto e considerate che il Morselli ne duhita, il Marco ne dubita egli pure.

Osseno cite io tralto dei fenomeni acustici nel pa rag. so, esponemlo da pritna, 
teeondo il solifoy la relativa descrizione del .\forscllt\ la quale occnpa due pagine e 
mezza, cut segue l’ interpretazione min cite occnpa circa unit pagina fqt) e finisco 
il parag. con un’ altra pagina di cilazioni del Flnmmarion. Riguar do at stioni vo
cal i umani io ri/erisco (pag. $<j) le relative cinque linee del Morselli senza tentare 
alcuna inter pretazione. poiclte come egli dice si tratta di un fenomeno sos petto,

/nfine il mio critico atferma tpag. 403):  Un torto gravissimo dell’autore it poi 
quello di seguire il Morselli anche in questo: Nel negare anche come ipotesi la tosi 
spiritica. Rispondo cite la test spiritica, cioe dell* esistenza di spirifi, ha il grave, 
torto dt essere inaccessibile alia mente umana, che solo comprende qnalehc cosa in- 
torno all* esistenza di un quid rcsistentc, denominato materia, dai movimenti delle cui 
particcile risnfta l* Universo. Per me lo spirito consiste nel detto mwimento. »

Torino, lugito 1909. Marco Prot. I*ki.icic.

Fcco la risposta del Rig, Enters :

Mi sia permoso innanzi tutto esprimere il modcsto ma fermo parere che, salvo casi 
ccoezionalissimi nulla vi sia di piti ermneo da juirte dell'autore di un libro, di criticare 
la critica che ne sia stata fatta. Tant’6 bisogna che l’autore si persuada che il critico £
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sempre convinto a priori clie Pautore non trovera mai giusti i appunti rivoltigli. • Per 
mio conto non posso che confer,nare in tutto e per tutto la mia recensione. Di spiri- 
tismo non pud parlare con cognizione di causa chi non ha mai assistito a sedate. Ri- 
battendo questo mio a])punto l’egregio prof. M. rivela precisamente la mancanr.a d'espe- 
ricnza. Abituato allc metodiche e, diciamo cosi, in fall i loili esperienze di gabinetto dove 
si tratta di studiare torze fisiche che obbediscono a leggi fiS3e ed immutabili il M. crede 
che quelle mcdianiche siano esse pure furze brute che si possano o si debhano studiare 
cogli stessi metodi meccanici. Purtroppo invece questo non avviene e non pud avvenire. 
Noi siamo qui tlinanzi alia manilestazione di energie assolutamente sconosciute dipen- 
denti non da semplici attriti o reazioni di corpi ma dalla Ibrza psichica dell’uomo e che 
della psiche umana risentono tutta la voluhilita. Alio stato attuale, nello studio di que- 
sti fenomeni neppur la piii grande autorita scientilica puf> sostituire la diretta constata- 
zione e il pcr.sonale apprezzamento quando si tratta, non di ritenere sempliceinente vcri 
i latti, ma come nel caso del M. di interpretarli.

Mi sarebbc caro che I’egregio prof. M. si persuadesse di cid: io lo assicuro che 
parlo senza preconcetti spiritici: se il M. legge rcgolarmente il I.uce e Ombra pud ricor- 
dare il mio articolo pubblicato nel numero di Ircnnaio del presente anno, nel quale io 
sollevo contro quegli spiritisti le cui credenze si conl’ondono colla pi ft elementare supcr- 
stizione, obbiezioni di puro valore tilosofico si, ma che ritengo egualmentc mo'to gravi, 
sebbene per alcune io abbia modilicato in seguito il mio parere in favore della tesi 
spiritica. Cerchi, l'egregio professore, di assistere a sedtite e vedra tutta la diflicolti 
di tin prcciso a])prezzamento, dei fenomeni che vi avvengono. interamente dovuta 
all'assoluta necessity di una particolare condizione d’ambiente, non solo lisico ma morale.
I.a scienza della quale ci occupiamo i  una scienza che muove ora i primi passi e che 
dei primi passi ha precisamente tutta Pincertezza.

Quanto all’affcrmazione che dell'opera del Morselli il M. abbia contpiuto tin vero 
saccheggio, la confcrmo pienamentc, ripetendo perd che lo dico senz’ombra di ntali- 
gnita. I.asciamo da parte per carita ogni discussione sul valore etimologico della parola. 
Mi jterdoni l'egregio autore, ma debbo io chiamarc originate un libro che su 153 pa- 
gine di testo nc ha 50 circa riportate dal Morselli, e 25 altri autori ?

E intcndiantoci bene: per ci6 che riguarda il Morselli, pagine coitcernenti non giA 
documentazjoni di sedute 111a la catalogazione scientilica originale dei lenomeni. Ci<’> che 
tlel resto 4 confermato dal M. nella sua lettera dove scrive: Osservo che io tratto dei 
fenomeni acustici nel parody. 10 esponendo dn pnma secontlo il solito la relativa 
descrisione del Morselli. Ed i  appunto su questo secondo H solito che io trovo a dire.

E ’  vero, il M. cita gli autori, 111a questo se prova ch’egli non ha commesso furti 
e di questo io certo non l ’accuso, non prova aflatto ch’io abbia errato intirinando l’ori- 
ginalita del suo lavoro per tutto cid che riguarda i materiali ili studio, che come ho 
detto poc'anzi debbono essere per molta parte pcrsonali.
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Q u an to  a ll'a ffe rm a z io n e  d el M o rse lli  n on  a p p ro v a ta  d a l M a r c o : Anche la legge 
della gravitazio/ie tanta cara agli astronomi e tin’ ipotest, d iro  d ie  e ssa  fa  o n o re  

a l io  s p ir ito  filo so tico  d e ll ’ i llu stre  p s ic h ia tra . G ia  io  m* e ro  a v v e d u to  d al lib ro  e m e g lio  lo  

ved o  d a q u e sta  su a  r isp o sta  ch e  a l M . d ife tta , co m e a l ia  m a g g io r  p a rte  d e g li sc ie n -  

z ia ti ita lia n i u n a so d a  c o ltu ra  lilo so fic a . U n o  d e g li a ss io m i fo n d a m e n ta li d i q u a ls ia s i  

b u o n a  e  p o s it iv a  filo so lia  4 a p p u n to  q u e llo  d e l l ’ a s s o lu ta  r e la t iv ita  d c lle  n o stre  c o tto -  

s c e n z e : i l  m o n d o  umatto i  la  rappresentazione inadeguata d i un m o n d o  ex traumano. 
I .e  le g g i u n ia n e  so n o  v e re , a ss io m a tic h e , 111a s o n o  ta li s o lo  net m o n d o  umano. L a  

I .c g g e  d i g ra v ita z io n e  i  v e ra  «o lo  p e r  la  m eiite  c  p e r  g l i  o ce lli d e l l '  u om o : c h e  c o sa  s ia  

in  rea l I & n o n  lo  sa p p ia m o .

L a  re p lic a  d e l l ’ e g re g io  p ro f. M a r c o , n o n  p o te v a  p o i te rm in a rc  p iu  in fe lic e m e iitc . 

L ’  a ffe rm a z io n e  « ch e  I* e s iste n z a  d i s p ir it i  h a  il g r a v o  to rto  d i e s s e re  in a c c e s s ib le  a l ia  

m en te  u m an a  » r iv e la  q u e l l ’ in so p p o rta b ile  d o g m a iism o  c h e  se  6 r ip r o v e v o le  in  re lig io n e  

c  p o i r ip ro v e v o lis s im o  n oil a  sc ie n z a . l ’ o ic h e  in fa tt i il M . n on  s i  c o n te n ta  d ' a lfc rm a re  

c h e  la  tesi s p ir it ic a  n on  g l i  se m b ra  d im o stra ta  m a  a d d ir it tu ra  g iu d ic a  c h 'e s s a e  in a c e s -  

s ib i le  a l ia  m en te  u m an a. M a  d i q u a le  m en te  u m an a in te n d e  e g li p a r la rc  ? D e lla  su a  

p ro p r ia  fo rse  r M a  I’  u o m o  n on  d e v e  m ai n iis u ra re  le  p o s s ib il ity  d e l l ’ u n iv e rs o  d a lla  

p ro p ria  ca p a c ity  m e n ta lc . O ra  il M . c o m m ctte  q u e sto  e r ro re  s o v ra p p o n e n d o s i a  D a n te , a  

L e o n a rd o , a  N e w to n , a  G o e th e  c  p e r  re s ta te  n el n o stro  s e c o lo  e  u n ica m cn te  fra  sc ie n -  

z ia t i a  W a lla c e , a  C ro o k e s , a  L o d g e , a  L o m b ro s o .

S i pu d  co n  s ic u re z z a  a fl'c rm are  -  e  co n  q u esto  term  i n o  la  m ia  r is p o s ta  - c h e  fin e Ini' 

lo  sc icn z ia to  p r o c c d c r i  n e lle  su e  r ic e rc h e  co n  p re co n ce tti d i qualsiasi genere, n o n  s i 

o tte rra n n o  d a  lu i ch e  afl’e rm a z io n i p se u d o -s c ie n t il ic h e  n on  m en u  in u til i  d e lle  p iu  in u - 

t i li  e lu c u b m z io n i filo so fic h e . B is o g n a  ch e  lo  sc ie n z ia to  s i p e rsu a d a  ch e  a l io  statu  a t -  

tu a le  d e lle  sc ie n z c  n u lla  si pud a ffe rm a re  in  m od o d e fin it iv e  n& p ro  ne c o n tro  q u a ls ia s i 

ip o tesi d i lis ic a , d i ch im ica , d i b io lo g ia  e  d i o gn i a lt r o  ram o  d i stu d i : c id  c h e  d icci 

an n i fa  e ra  im p o ss ib ile  o ra  s i m an ifest.! p o s s ih ile . N o n  m ai piit c h e  in  q u e st ’  e p o ca  la  

sc icn z a  i  s ta ta  d tib b io sa  e d  in c e rta , n on  m ai piit ch e  in q u e st ’ e p o ca  si r ic h ic d e  d a l lo  

sc ie n z ia to  u n a  g ran d e  p ru d e n z a  ed  u m ilta  n e lle  atl'erm azio n i, p e r c h i  fo rse  n o n  m ai 

co m e in  q u e st ' ep o ca  si e  s ta ti a l ia  v ig il ia  d i piit g r a v i  e m cra v ig lio .se  r iv e la z io n i.

A n t o n i o  B r u e k s .
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A n c h e  il s ig n o r  M ic h ie lin i e b b c  a  la m en ta rsi d e lla  c r it ic a  fa tta  al su o  lib ro  e ci 

m nnda la  seg u en te  le tte ra :

« Fgregio Fig, H i ret tore,

* X e l  fa sc ic o lo  5 -0  tn ag g io -g iu g n o  19 0 9  d i Luce e C/mbra il s ig n o r  A n t o n io  B ru e rs  

co n  un  a r t ic o lo  d al t ito lo  C ritiei incomprtenti,  c e rc a  a b b a tte re  il m io  l ib r o  Le 

gran til meuzogne, lim ita n d o s i, co n  a r te  c a r a lle r e s c a  tu tta  su a  p e rso n a te , a d  en u m e ra re  

so l tan  to  a lc u n i e r ro r i  d i o r to g ra lia  <• d i s in ta s s i. E r r o r i  su i q u a li il le tto re  in te llig e n tc  

e spassion atO  n on  si fo rm a 0  c o m p re n d e  p o sso n o  e sse re  e rro r i  d i sta m p a .

« E  r ip o r ta  a lc u n i p e r io d i a  p r o v a  d i ta li s p ru p o s it i, i q u a l i ,  p e r  b u o n a  s o r te  m ia , 

so n o  p ro p r io  jie r io d i d i a lt r i  a u to r i ,  d i e  io  c ito  in  su lT rag io  d e lle  in ie  te o r ie . P e r  es ., 

I e r io d i d e l d o n o r  M a r io  M o tta , d i G io v a n n i C a p p e lla , d e l p ro f . B la s e rn a , <lello s to r ic o  

D e n is ,  e m in e n ti s c r it to r i c h e  p ro v a ro n o  a  lu ce  m e r id ia n a  la  fa ls a  s tra d a  p e rc o rs a  ( in  

b u o n a  fe d e , o ' n o , q n esto  o ra  p o c o  in o n ta ) tia g li s p ir it is t i  o tlie rn i.

In d i, c o n s id e ra n d o lo  un  im b c c ille . c o in v o lg e  n e lla  su a  c r it ic a  a n c lie  il p ro f. E r e d e  

ch e  p u re  stam p©  un a n n o  fa  un  c lo g ia to  l ib r o  Spiritismo e buon scnso,  co n  ra ta  cont- 

p etcn za , d im o stra n d o  tu tti g l i  e r ro r i  e  le c o n sc g u c n z e  p e rn ic io sc  c h e  s tra ss ic a  lo  S p ir i 

tism© a b a se  d i tovoli g ira n ti  e d i ca p r ic c i istero-interaJomic: d i fu rb e  p i to n c s s e ;  e  

con un g e sto  a u to r ita r io  d a  in ip e ra to rc  m i im p o n e  d i n on  p in  s c r iv e re  lib r i p re ten d e n d o  

e r ic a lc a n d o  su lla  p re te sa , p en a  u n a su a  re a z io n c . A  q u a n to  p a re  d o v re b b e  essere  te rr i-  

b ilm c n te  sc h ia c c ia n te .

« O ra , s icco tn e  il s ig n o r  B ru e rs  a lle rm a  a n ch e  ch e  io  so n o  un a v v o c a to  c ite  non 

sa  p a r la re  e  c h e  non co n o sc e  la  cau sa  p a tro c in a ta , lo  in v ito , in lu o g o  d i sg o m en ta rm i 

d e lle  su e  te rro r iz z a n ti m in a cc ic , a  so ste n e re  in un lu o g o  p u b b lic o , un d u e llo  o ra to r io  

sttll’a rg o m e n to  in  q tic stio n e .

« A  c o n tra c c o lp o  d e lla  a n tire c la m e  fa tta m i co n  tan ta  a cred in e  e  in  fo rm a olT ensiva, 

p re g o  L e i ,  s ig n o r  D ire tto rc  di Luce e Ombra, d i p u b b lic a re  la  p rese n te  in s ic m e  a l ia  

u n ita  c irc o la re  ch e  q u i u n isco  o m le  i le tto r i d e lla  su a  K iv is ia  sa p p ia n o  ch e  i c r it ic i  d e l 

Sceoto e  d e l Tempo ed  a n c lie  il M in is tro  d e lla  Is t ru z io n c  fu ro n o  un p o ’ pii'i in d u lg e n ti 

con  q u e sto  an all'a b eta  a u to re  d e l l ib ro  Le granJi meuzogne, e ch e  h o n ta  lo ro  in  esso  

l ib ro , in q u e lle  tn od este  2 0 0  p ag in e , v id e ro  q u a lc h e  m o m e n to  lu d d o .

« C e r to  ch e  E l l a  co m p i'-ra  I 'a t to  r ip a ra to r io , ne la r in g ra z io  c co n  stim a  m i segn o

« Milano, /c-.S’-op. « V lRr.l.N lO  M k llIK I .IN I  ».



A questa letters risponde pure il Sig. Brucrs:

L a  le ttc ra  d e l s ig n o r  M ich ie lin i p ro v a  a  lu ce  in e r id ia n a  I 'a b h ig l io  c h c  e g l i  h a  p re so  

c re d e n d o  c ite  il su o  a r t ic o lo  Crilici incompetent! s ia  s ta to  s c r it to  p ro p r io  p e l su o  lib ro . 

M i d isp la c e , nta la  c o sa  6 b en  d iv c r s a . H o  v o lu to  co l m io  a r t ic o lo  m e tte re  in  r i lie v o  

la  d c p lo r c r o le  te n d e n z a  d a  q u a lch e  tem p o  r iso r ta  d i c r it ic a r e  lo  s p ir it ism o  v a le n d o s i 

deU ’a rm a  d e l r id ic o lo , e  senta alcana c o g n iz io u e  deH 'in i|>ortan za e  d e l la  g r a v ity  d i ta le  

sc ie n z a . E  s e  m i s o n o  so ll'erm ato  s u l v o lu m e  d e l s ig n o r  M . q u e sto  c  s ta to  u n ica m e n te  

p er m o stra re  a  q u a li  ecce ssi p o ssa  g iu iig c re  la  p re su n z io n e  c  la  p re te s a  d i m e tte re  il 

n a so  in  atl'ari d e i q u a li  a sso lu ta m e n te  n o n  c i s i  in te n d c ; C io  p o i c ite  m i m e ra r ig lia  4 

■ 'ad am an tin e  in d ig n a z io n e  c o l la  q u a le  il M . s i  la m e n ta  d e lla  s e v e r i ta  d e l la  rnia c r it ic a . 

M a  c o m e  ? U n  u o m o  o sc u ro  s c r iv e  un  l ib ro  d i 2 0 0  p a g in e  zep|>e d i d e r is io n i p er g li 

sc ie n z ia ti piCt i l lu s t r i ,  un  u o m o  s c r iv e  un  l ib r o  s u llo  s p ir it ism o  p o n e n d o  su l la  c o p c r t in a  

a  g ro s s i  c a ra t te r i  r o s s i : «  l.ettore non prestare questo libro, non ft sarebbe restituito. 
Afotti arrebbero interesse e J'arlo sparire » (e q u e sti mo/ti n on  sa ra n n o  g ia  i l  G ra n  

X u r c o  o  g l i  a b ita n ti  d e l la  P a ta g o n ia ) , e  fa  c irc o la re  u n a rec lam e d o v e  s i  s tan tp a  m o lto  

a lle g r& m en te  «  V o le t e  s la la re  in g a n n i ed  in s id ie , c o r re g g e re  i ’ in f in g a rd o  s im u la to rc  I’ip o -  

c r ita  ? ... C o m p e ra te ... i l m io  lib ro  > , e  q u c s t ’ u o m o  p ro te s ta  p e r c h i  lo  s i c o n s ig lia  d i n o n  

o ccu jtarsi d i s p ir it ism o , so p ra tu tto  d i non fa r  d e l l 'in fe lic e  s p ir ito  a  s p e sc  d e g li  a lt r i.

Q u an to  pu i a l ia  le t te ra  o d ie rn a  d e b b o  d ire  c ite  g l i  e r r o r i  d i o r to g ra lia  e d i s in ta ss i 

so n o  su o i e  n o n  d ’a lt r i  a u to ri, c io  c h e  t  d im o stra to  da q u e sta  s te ssa  le tte ra  d o v e  se  ne 

h an n o  catu p io n i b c l l i s s im i ; c h e  io  n o n  h o  m ai co n s id e ra te  un im b e c ille  i l  p r o f . E r c d e  

m a n e  h o  u n ica m e n te  c r it ic a to  un  v o lu m e  a  m io  p a re re  s b a g lia to , c h e  la  c r it ic a  fa v o -  

r e v o le d c l  7’empogli 4 s ta ta  sc r it ta , co m e s i r i le v a  d a l c r it ic o  s te sso , d a  un  am ico  e ch e  p erc io  

v a le  p er c ssa  il d e tto  d i L e o n a rd o  da V in c i :  « P iu  ti v a rra n n o  i b ia sim i d e i n cm ic i ch e  

d e g li am ic i le  se n te n z e  p e rc h 4 g l i  am ic i so n o  u n a  c o s a  n ic d c s iin a  c o n  teco  » e  ch e  la  

le t te ra  d e l M in is tr o  R a v a  non 6 u n a  le tte ra  d ’en co m io  m a un se m p lic e  a tto  d i r ic e v u ia  

c h e  v ie n e  s p e d ito  a  c h iu n q u e  m a n d i lib r i  in  o m a g g io  a l M in is te ro . Q u an to  a l < d u e llo  

o ra to r io  »  n o n  h o  te m p o  d a  p e r d e r e : p e r  l ’a l le g r ia  b a sta  F e r r a v i l la .

A n t o n i o  B r u e k s .
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FRA LIBRI E RIV1STE

I M IST IC I. — f ii.:ccoltti Cur at a ,{a O. Prcczol: u i  -  eJ't. Pcrrella - Napoli)

S u t io  g l i  a u sp ic i d e l l ’ e d ito re  P c r r e lla  <li X a p o l i .  c  p e r  c tira  d i G iu s e p p e  P re z z o lin i ,  

si v a  p u h b lic a n d o  n n a n o te v o le  c o lle z io n e  in t itn la ta  : « Portae philosophi et philosophi 

minores » c h e  ra c c o g lie  tu tti i m ig lio r i m istic i a n tic h i e  m id e rn i.

Q u e sta  b e ll is s im a  ra c c u lta  (n o te v o le  a o c h c  <lal la t«  t ip o g ra lie o )  d e l la  q u a le  s i  se n - 

t iv a  v eram en te  ii b iso g u o  Ira  g l i  s tu d io s i ita l ia n i e  s ta ta  in iz ia ta  co i I’raram en ti d e l X o -  

v a l i s :  so n o  u sc it i in  se g u ito  g l i  s c r it t i  d e l D e  S a in t  M a r t in , la  fa m o sa  C iuida S p ir itu a le  

d e l I J i  M o lin o s , b ru e ia ta  <lalla S .  In q u isiz io n c  e  d ive m tta  p e rc io  r a r is s im a , I 'a m tn ira b ile  

e  s u g g e s t iv e  >< I .ib r o  <|..dla V i t a  P e r le ttn  •>. V e n g o n o  poi p rean n u ro  ia t i p c i c o rre n tc  a n n o , 

n n a ra c c o lta  dei K ra m m e n ti d e g li O rlic i c u ra ta  d a  E m ilio  B n d r e r o , e  u n a  d e g li  S c r it t i  d i 

S c h le ie rm a c h c r  c u ra ta  d a  B e n e d e tto  (.‘ n ic e .

E '  d a  r i le v a rc  la  g ra n d e  im p o ita n / a  c h e  I’ in iz ia t iv a  d e l P re z z o lin i assu m e , q u i in  

Ita lia  d o v e  qttesto  ra iu o  d i Ic ttc ra tu ra  e , si p u o  d ire , q u a s i in te ra m e n te  tra sc u ra to .

1 1  m istico  s i d is tin g u e  d a l lilo s o fo  p er u n a  p iu  in t im a  e p iu  d ire t ta  in te rp re ta z io n e  

d e lla  n a tu ra  : il m is tic o  a p p u n to  6 i l  v e ro  p o c ta  d e lla  filo so tia , ch e  e s a m in a , c h e  in te r-  

p re ta  i p ro b len ii deH ’ u n iv e rs o  d ire i q u a s i sub specie aeternitatis, d a tin p  in to  d i v is ta  

e sse n z ia lm e iite  s in ib o lic o . II m istico  poi 6 il v e ro  p s ic o lo g ie o  p ra t ic o , sem p re  in te n to  a d  

u n a p ro l'o n d a e  m in u ta  a n a lis i  d e l pro]>rio in te rn o , ch e  p e rv ic n e  ad  illu m in a re  tu tti i 

p ill  se g re t i reecssi d i q u e ll ’  in lin ito  u n iv e rs o  c h e  o la  n o stra  p sich e .

L a  b re v e  I'rase d i tin m istico  ta lv o lta  su p e ra  in  elT icacia la  p iu  lu n g a  e  s t iin g e n te  

d im o stra z io n c  lo g ic a  d e l rilo so to . « G li  a ra b i, h a  sc r itto  l ’ K tn e rso n  a p ro p o sito  d i S w e -  

d e m b o rg , d ic o n o  c h e  A b u l  Iv h a in  il m istico  e  A b u t  A l i  S e c n a  il lilo so filo  c o n te r iro n o  

■ nsiem e e  se jia ra n d o s i il fito so fo  d i s s e : Judo cib che egli ve.ie to lo so ;  ed  il m istico  

d i s s e : Tutto cib c'ie egli sa io to ve.io s .

H o  d e tto  c h e  l ’ in iz ia t iv a  d e l P re z z o lin i a ssu m e  g ra n d e  im p o rta n z a  p e r  I’ lta li .i . I n -  

la tti 6  c e r to  n o te v o le  il r isv e g lio  d e g li s tu d i d lo so tic i a v v e n u to  p re sso  tii n o i. m  i c re d o



non in g a n n a rm i r isc o n tra n d o  u n  e e c e ss iv a  ten d en za  a l io  s c o la st ic ism o , a  q u e lla  fre d d a  cd  

a r id a  filo so lia  t ip o  A r d ig d  d estin u ta  b e n s i a  r a p id i su c c c ss i p resen t!*  m a a n c h e  a  un  n on  

m eno ra p id o  o!>lio n el fu tu ro . V iv e  c te rn a m e n te  s o lo  la  filo so fia  p o e tic a , il re sto  h m o rtc . 

R* d a  sp e ra ro  c h e  la  lietla c o lle z io n e  d el P re z z o lin i se rv a  n p p u n to  d i c o r re t t iv o  a l le  

tcn den zc  sco ln «tich e d e lla  n o stra  lilo so fin , X .

P* V- Ptfrster. — H  Vangclo della Vita  — Torino - S. T. K. N. -  1909.
K* u sc ita  la  se c o n d a  e d iz in n c  d i q u o sta  b e lliss in ia  o p e ra  del F o r s t e r ,  tra d o tta  p er 

cu ra  del D o tt . B o n g io a n n i, E * un lib ro  sc r it to  pei p icc in i m a g iu sta m e n te  n el fr o n t i-  

sp iz io  £ sc r itto  : L ib r o  pei g ra n d i e  pei p ic c in i. C o s i 6 in f.ittl : q u a n d o  un l ib ro  sc r itto  

p e i ra g a zz i £  un c a p o la v o ro , an ch e i g ra n d i p o sso n o  le g g e r lo  co n  g ra n d e  u tilita .

II Vangtlo della l \ /a  c  u n a ra e c o lta  d i a v v e r t im e n t i in o rn li ch e  tu tti p re m lo n o  

co m e p u n to  di p a rte n z a  q u a lch e  a v v e n im o n to  n d  u sa n z a  fa m ig lia rc , e  si p ro p o n g o n o  di 

r ic o n d u rre  i) le tto re  a  p e n sio n  d i a h a  sp ir itu a lity , a  sc o rg e rc  in  tu tte  le  c o se  1* n spetto  

b u o n o  c h c  v i si ce !a , ad  e s c rc ita re  la  vo lo n tu , a  s t im o ln re  il se n so  d e lla  c a r ita  e d o lla  

to lle ra n z a  v e rso  g li  a lt r i. N e l C a p ito lo  in t ito la to  « L ’ in flu c n z u  d d lo  sp ir ito  su l c » rp o  * 

l ’A  s c r iv e :  « L a  p iu  p o ten te  in f lu e n z a  ch e  si c s e rc it i su i n e rv i e  q u c lla  d e llo  s p ir ito . 

P e r  P uorno non vi h a  n u lla  tli p in  im p o rta n te  d e l V i in p ara  re p iii  p re sto  c h c  puA a  fa r  

u so  d e l p o te re  d e l su o  s p ir ito  su l c o rp o  e  a d  a b itu a re  il c o r p o  a  u b b id ire  s c n z ’a lt ro . 

R im a n e re  a l le g r i  c  v iv a c i m a lg ra d o  il tnal d i c a p o  e  i l  d o lo r  d i d e n ii ,  n o n  c e d c re  ad  

o gn i sc u sa z io n e  d i fa t ic a , s ta re  d ir it t i  e  fc rin i a  ta v o la  q u a n d o  s i d e s id e re b b e  d i r im a n e re  

s d r a ia t i :  e  c o s i  c h c  s i c o n q u ista  !a  p ro p r ia  lib e r ta  c  c h e  s i p ud  fa r  q u a lc h c  c o s a  d i b u o n o  

in  q u e sto  m o n d o

E  in  un  a lt r o  C a p ito lo  in t i t o la t o : «  < ju a lc  in flu e n z a  e *e rc it ia m o  su g li a ltr i *> :

« N o n  6 o g n u n o  d i u o i, a n c h e  P u o m o  pift m e sch in o  ed  in s ig n if ic a n t? , la  so rg e n tc  

di in fin ite  e  g ra n d i co n se g u e n z e  p e r  g l i  a lt r i  ? A n c h e  p er m o iti ch e  n on  ved e  e  non 

c o n o s c e ?  R a p p rc se n ta te v i un o stu gn o  in  m ezzo  a l q u a le  v en g a  g e tta to  un s a s so lin o  : vi 

si fo rm a n o  tan te  o n d e  c irc o la r i  ch e  d iv e n g o n o  sem p re  p iii g ra n d i, e , se  s i d i< p o n esse  d i 

u n o  stru m o iu o  re g is tra to rc  a b b a sta n z a  d e lic a to  s i p o tre b b e ro  s c o p r ire  le  tra c c ie  d i q u e l 

m o v im e n to , c a u sa to  d a  un  s a s s v l in ? , tin p re ss o  la  r iv a  p iA  lo n ta n a . C o m e  co n  un  s i-  

sm o g ra fo  d e lic a to  s i s c o p rc  u n  te rre m o to  ch e  h a  fa tto  t re m a re  la  te r ra  m ig lia ia  e  m i-  

g lia ia  d i m ig lia  lo tu .m o  d a  n o i. C o s i n v v ie n e  d i tu tto  q u c llu  ch e  un  u o m o  d ice  e fa . 

d e l t a  u n a p a ro la  in u n a c o n v e rsa z io n e , p a ro la  b u o n a  o  m a lig n a  e  q u o sta  p a ro la  si 

e sten d e in u n a  c e rc h ia  se m p re  piA v a sta  : e p e rso n e  ch e  e g li  non  c o n o sc c  e  c h e  n o n  h a  

n ia i v e d u to , n e  so tio  to c c h c  in  b e n e  o  in  m ale . >
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E  te rm in e ro  q u e sto  m io  a c c c a n o  a l l 'o p c r a  d e l F o r s t e r ,  c ita n d o  q u e s te  m agn itich e 

p a r o l e :

< N o n  4 fo rse  un p e n sie ro  su b lim e  d ie  I’ u o m o  in  v ir tu  d e l l ’a l i to  a n im a to re  d i  D io  

s i  s ia  e le v a to  a l d i s o p ra  d e ll 'a n im a lita  ? E  q u a le  m iste ro  s i  n a sc o n d e  a n c o ra  in  q u e sta  

fig u ra  u m a n a ?  F r a  m ille  an n i la  fro n te  sarii e ssa  p iu  a lta , g l i  o c e lli piit lu ce n ti, la  b o cca  

p iu  n o b ile  e  m ite  r Sar.-um o g ill i n o str i v o lt i p iii illu m in a ti d a l s o le  d i u n 'c p o c a  m i-  

g lio re  ? V a  d a  s i  d ie  il p e n s ie ro  d e lla  n o stra  d isc e m le n z a  dal m o n d o  a n im a le  d e v e  am - 

m o n irc i d i v ig ila r e  o n d e  n on  r ic a d e rv i. V i  so n o  d u e  v o c i in  n o i : l ’u n a r ic h ia m a  a l ia  fo- 

re s ta  p r im it iv a , I ’ a lt ra  n el m o n d o  d e l l ’ u m a n it i , in  cu i non s ia m o  p iii g li s c h ia v i dei 

n o str i is t in ti in fe r io r i .  T a n t i  u o n iin i r ic a d o n o  n e ll 'a n im a lita  a p p u n to  p e rc h c  non a v v e r -  

to n o  in  tem p o  q u a n d o  s i d esta  in  lo ro  la  b e stia , e  q u a n d o  se  n ’ a c c o rg o n o  6 g i i  tro p p o  

ta rd i. » X.

•^ _ G ; _ B o u r o e a t .  —  J_a Magie -  P a r is  -  B ib l ,  C h a c o rn a c .

A v r e b b e ro  m ai p e n sa to  g l i  scien7.iati di t re n t ’a n n i o r  so n o  ad  u n a co st im p ro v v isa  

r isu rre z io n e  d i tu tte  le  a r t i  m a g ic h e  p er a n to n o m a stic o  d isp re z z o  d e tte  m e d io e v a li ? P re -  

d iz io n i a  p a rte  ecco  q u i un lib ro  d e l B o u r g e a t  p o rta n te  un  tito lo  q u a n to  m ai p c r ic o -  

l o s o ,  La Alagie, ch e  h a  ra g g iu n to  la  te rz a  e d iz io n e . M a  la  p a ro la  M a g ia  v ie n e  d a l l ’ A  

in te sa  in un  se n so  p ra tic a m e n te  s c ie n t il ic o , c o m e  un  n ie to d o  p e r  c s e rc ita re  e  t ra r re  d a lla  

v o lo n t i ,  se rb a to io  d i in fin ite  p o s s ib i l i t y  i m ezz i p e r  o tte n e re  a l l ’ u o m o  u n  m a g g io r  b e - 

n cssere  s ia  fis ic o  c h e  in te lle ttu a le .

L ’o p e ra  d i c a ra tte re  p o p o la re  4 d iv is a  in  v en ti c a p ito li  d e i q u a li n o te v o li  q u c ll i  in ti-  

t o l a t i : Essoterismo e<i Esoterismo - L’Uomo - L'Um'verso -  Dio -  I I  Demone - / /  

Piano Astrale -  La mortr e i  suoi misteri - Poteri di vita e d i morte - Psicometria.

F e rn a n d  D lv o ir e .  —  Faut-il devenir Mage? - P a r is  - B ib lio th c q u e  d e s  E n t r e -

t ie n s  id e a lis te s .

U n  a lt ro  l ib ro  s u lla  M a g ia  m a ch e  v ie n e  a  c o n c lu s io n ! n e g a tiv e  6 q u e sto  d e l D i -  

v o ire . S c c o n d o  il D iv o irc  la  M a g ia  a lt ro  n o u  fe ch e  * la  d o ttr in a  d e l l ’O rg o g lio  » e  p er 

co n  fur ta r  la  su a  tes i e g li e n tra  in  un cu r io so  ed  in te re ssa n te  e sa in e  d e lle  d o ttr in e  d e l 

P tila d a n , d e l l ’ E li])h a s  L e v y ,  e  d i X te tz c h e  fa c c n d o n e  n otore le  ra sso m ig lia n z e  fo n d am cn - 

tid i. Q u a l’ e , s i d o m an d a  l ’ A u to re , il fin e  d e lla  M a g ia  r Q u e llo  d i r ic e rc a re  la  p o te n z a , il 

p ia c e rc , s ia  p u re  p e r  m ezzo  d e lla  v io le n z a . O ra  q u esta  m a g ia , q u e s t 'a ffe rm a z io n e  d i vo- 

lo n ta  e  ]>cr lu i a n tic r is t ia n a , e  c o s t itu isc e  il tbn d an ten to  d i o g n i t ira n n ia  s o c ia le  ed a n a r-  

c h ia  c t ic a . X o i  d o b h iam o  o p p o rre , s c r iv e  1'A u t o r e ,  a  q u esti d o g m i d 'o r g o g lio  e  d i p ia -



cere , i d o gm i d e lla  d o lc e z z a  e  <lel d o lo re  p c rc h 4 p iil p u r i, piit n u b ili, e  pift b e ll i , e 

so p ra tu tto  p id  v e r i. c I  v o lt i di tu tti g l i  u o m in i ch e  in c o n tr ia m o  ci a v v e r to u o  ch e  la  

p iii g ra n d e  re a lty  d e l la  v ita  4 il d o lo re . E  il C r is t ia u e s im o  sa  le tter c o n to  del d o lo re . 

E s s o  4 a n z i la  re lig io tte  d e l d o lo re  » .  B e n e  in te so  essa  non fa  d e l d o lo re  i l  tine p er 

s4 s te sso  d e l l ’u m .in it i ,  m a sa p e n d o  c h e  e s is te  1 ’ a c c e tta  p e r  incamilarlo ed  u t iliz z a r lo , 

sap en d o  b e n e  q u an to  g ra n d e  n c  s ia  l ’ im p o rta n z a  e  l ’ l i f lic io  nel m o n d o . Q u esto  4 q u a n to  

d ic o n o  i p a re n ti d i E u r id ic c  n e ll ' O r f e o  di R a l la n t h e :  I l  d o lo re  4 la  le g g e  p ro g re s s iv a  

d e ll’u n iv e rs o . a. b.

B. B B B G  » P i o  c o n c e p i t o  c o m e  b e l l e z z a . Il

I l  Coenobium h a  c re d u to  ben e d i c u ra re  la  tra d u z io n e  d i q u e sto  s a g g io  d i E .  P .  

I ie r g  c h e  v ie n c  ad  au m e n ta re  i l  p a ir itn o n io  d e lla  filo so lia  s p ir itu a lis ta  e , se c o n d o  il 

m io  so m m esso  a v v is o , h a  fa tto  o p e ra  btton a.

T u tt i  q u a n ti p en sa n o , a s p ira n o  a  un m o n d o  d i b e lle z z a  -  a s p ira z io n c  v a g a  n el la  

m a g g io ra n z a , p re c isa  nel B e rg . E g l i  a tt ra v e r s o  le  b ru ttu re  u m an c , lo  s tu d io  a n a l i t ic o loro, 

si 4 reso  p ersu a so  c h e  l ’ u n ico  p o te re  re a t t iv o  in te so  a l ia  s a lv c z z a  n o s tra , s ia  il c u lto  del 

B e llo  -  fu lc ro  d i q u esta  B e lle z z a  la  co n o ez io n e  d i D io  c o m e  ra p p re se n ta z io n e , in c a rn a -  

z io n e  d e lla  s te ssa  B e lle z z a .

E  p en so so  di q u esta  su a  Ittntinosa v is io n e , e c c o lo  e n tra re  a  d isc u te re , v a g l ia r e , se  

la  p o e s ia  non s ia  il l in g u a g g io  d e l la  B e l le z z a ;  se  le  B e l le  A r t i  n on  s ia n o  le  c re a tr ic i 

d e lla  B e lle z z a  ; se  la  M ttsica  non s ia  tra m ite  d i B e lle z z a , sc  la  v ita  in so m n ia , n e lla  su a  

cn u ip le ssa  m an ifestaz io n e , n on  ra p p re se n ti c h e  u n o  s fo rz o  co n tiu u o , in in te rro tto  v e rso  

la  c o n q u ista  d e l la  B e lle z z a  - s fo rz o  c h e  l'a u to re  v o rre b b e  fo rs e  a lin ien tn re  co n  in t c l l i -  

gen za  ed c n e rg ia . Q ttali i m ezz i o n d e  p o te r  g ittn gere  a l ia  c o n q u ista  d i q u e sta  B e l le z z a ?

I .a  c a p a c ita  d e ll'/ 'o  s in g o lo  d i fa r  su e  tu tte  la  u o b ilta  d e lla  v ita  In tcnte n ell* U n i -  

v e rso  e n e ll ’ U m a n ita , n e ll ’ A s t r o  e n e ll ’ uon to, s v i lu p p a r l i  e  tra sm e tte r li a  q u esto .

S p e c u la z io n c  a rd ita , co n ce z io n e  n o b iliss im a  c h e  c o n tie n e  in s4 g e rm i n u m ero si di 

v e r ity . T r a  i n tolti e sem p re  p ro fo n d i p e n sie r i, c h e  it B e r g  lta  v o ln to  p ro fo n d e rc  in  q u esto  

su o  m e d ita t iv e  s a g g io , a  n o i p ia ce  r ic o rt la re  q n e llo  s t il l ’  im m o rta lity .

< L ’ i:um ort:i!itr\ non 4 so la m e n te  I ’a s so rb im e n to  n e lla  v ita  d e lla  ra z z a  e  n e lla  trie- 

m o m  d el fu tu ro , o nem m etto un r ito rn o  d e l l ’ e n e rg ia  in c o n sa |ie vo le  a l c a o s  d a l q u a le  

e m e r s e : m a  4 u n a  p e rso n a lity  ch e  d u ra  o lt re  la  m o rte  un  p ro g re sso  a sc e n d c n te  e  co n - 

tin tio  verso  la  p e r le z io n e , d a  q u e s to  m o n d o  a l m o n d o  d e l l ’ o lt re  to m b a .

I n  u n  c e r io  m o d o  i m o rti v iv o n o  a n c o ra  nel m o n d o  p e rc h e  so n o  im m an en ti
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n c ir  e s is tc n z a  u in a n a . K ss i  fo rm a n o  1 ’ a tn io s ic ra  d i e  le  a n iin e  n o s tre  re .p ir a n o , la  lin g u a  

c h e  p a r lia n io , i p c n s ie r i c h c  p c n s ia m o , le  tra d iz io n i c h c  m ed itia n io , il c r ite r io  m o ra le  

sc c o m lo  cu i g iu d ic h ia m o : tu tto  in so m n ia  i  v ita  s p ir itu a lc  dei n o stri a n te n a ti. >

Q u an ta  A’cllezza d i V e r ita  in q u e ste  p o c h e  r ig lic  !

6 ,  S. VlWrtl  i L ' I g i e n e  d e l  W e v ra s te n lc o .

Q u esto  lib ro  c h e  il prut'. V in a i  p u b h lic a  pei tip i d e lla  S o c ie t .i  E d it r ic e  L ih r a r ia ,  d im o s tra  

u n a v o lta  p iu  c o n ic  s ia  d i so n im a d iflic o lta  il p o te r  d ill 'o n d ere  un s is te m a  d 'lg ie n e  p e r  i d isg ra -  

z ia ti ch e  v a n n o  s o g g e tti a q u esta  te rr ih ilc  m a la tt ia , in qu an to ch l- e ssa  t r o v a  o r ig in e  e d  

a li 'i ie n ta z io n e  n olle  p in  d isp a ra te  c o n d iz io n i d e lla  v ita  m en ta le  e s o c ia lc . D i qui la  lie- 

c e ss it il pel n e u ro lo g o , co m e iie H 'o d ie rn o  c a so  d el c h ia r is s im o  p ro f. V in a i ,  d i rico rvere  

c o n tin u a n ie n tc  a l l ’a z io n e  m o ra le  e p c d a g o g ic a  p e r  s u ss id io  d e ‘ stlo i m e lo d i d 'ig ie n e  in len ti a 

c o m b a tte r la . Q u esto  m an u ale  del V in a i .  c o n d n tto  con  tin vero  c r ite r io  sc ie n tit ic o , s a r i  

m o tto  u tile  a  c o lo ro  c h e  lo  v o rra n n o  a sc o lta re  e  s e g u ire  n e ' su o i s a g g i c o n s ig l i ,  s ia  

p er la  c u ra  d i a lt r i  ch e  di lo ro  ste ss i.

B. e A V f l e e H I O L l  » Le  r a n n o c e h l e  t u r c h i n e .  (Edizione di Poesiat.
I ’ e n n e tte te  c h 'io  c o n le ss i  a  p r io r i  u n a  m ia  d c b o le z z a : m i d isp ia c e  p a r la re  d i C a -  

v a c c h io li , a u to re  d e  le  Rannocchie turchine  perchfe p r im a  d e lla  p u b b lic a z io n e  d i q u e -to  

v o lu m e  d i v e rs i n u triv o  g ra n d e  stim a p e r  C a v a c c h io li  u o m o .. .  e  p o eta .

I .e  Ranocchie turchine  m i h am in  fo rs e  fa tto  p e r je r e  la  s t im a  a U 'u o n io  ed  a l 

p o eta  ?

K o rse  s i e fo rs e .. . fo rs e  n o . E  m i sp ie g o .

N o n  so  p e rd o u a re  a  nil g io v a n e  d 'in g e g n o . q u a le  C a v a c c h io li ,  a  un p o e ta  au te n tico , 

co m e 4 lu i, I ’ a tte g g ia n ie n to  fa ls o , m ille  v o l te  fa ls o , da lu i a ssu n to  in  q u e ste  Ranocchie 

turchine, fo rse  in  o m a g g io  al n u o v o  c o d ic e  fu turista  mnrinettiauo.

N o , m io  o ttim o  a n iico  C a v a c c h io li , la  p o e s ia  p er e sse re  ta le , n on  b a sta  ch e  s i p r c -  

s c n t i  in  b c lla  a rn io n io sa  v e s le , ilia  vu o l a n c lie  a v e re  u u  c o iitc n u to  d i v e r ita  e  di 

rc a lta . X u  q u e sta  le a lt li, q u e sta  v e r ita , la  p u oi c irc o u lb n d e re  d i m ib i g r ig e  o  ro see , o sser-  

v a r la  a t t ra v e r s o  le  le n ti d e l pii'i n e ro  p c ss im ism o  co m e d el piii ro seo  o t l in iis m o ; m i  c io  

ch e  n on  ti c  p c rm e sso  6 rp ic llo  di c re a re  u n a v is io n e  di v ita  fa lsa , qu u le q u e l tu o  n io - 

s tru o so  a g g ro v ig lia m e iito  se ssu a le  d e te rn iin a to  d a un v o lu to  a tte g g ia m e n to  c h e , in  d o n iin io  

fu tu r is ta  v o rre b b e  s ig n ilic a rc  a tte g g ia m e n to  da innovatore, d a prccursore,

A c c id e n t i a g li innovatori ed  ai p r e c u r s o r i !

lo  n on  p o sso  a u g u ra rt i ch e  u n a c o sa  : un v o lu m e  d i v e rs i lis io lo g icatn en te  san o .

E  lo  fa ra i, se  sa p ra i v o le r lo  fa re . 1". JACCM IXI L C R A i.H I .
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P i l o s o f l a  d e l l a  S c l e n z a  -  S e t t e m b r e .

D ire tta  d a l l ’am ico  a w .  Iu n o re n z o  C a ld e ro n e  e u sc ita  a  P a le rm o  la  K iv is t a  /VYn- 

so/ia della Scien'.a d e d icata  a g li s tu d i d i p s ic o lo g ia  s p e r im e n ta le , sp ir it ism o  e sc ie n c e  

o c c u lte . C i c o n g ra tu lia m o  co l D ire tto re  p er la s u a  c o ra g g io sa  in iz ia t ira , e  a u g itran d o  a lia  

n u o va  R iv i s t a  v ita  lm ig a  e fe c o n d a , r ip o rtia m o  il so m m a rio  d e ll 'u lt im o  la s c ic o lo  (se t

tem b re  1 0 0 9 ) .

/ .  Calderone: I .a  D o ttr in a  d e lla  R in c a rn a z io n e  si pti.'i sc ie n tit icam en tc  d e d u rre  ? -  

I'. Ca-. a ll i:  D e lla  T e le p a t ia  —  E  Seiiarciyi : S o p r a v v iv e n z a  io d iv id u a le  c s o lid a r ie ta  

so c ia le  —  A. A g ab iti: K sse re  o  n on  K sse re  — Un Abodolo: S o n o  a n im e  d ie  p a s -  

san o  —  A. Sace/u : L a  inull'a  e  I 'o c c u ltism o  —  let A’edazloue: C ro n a c a  n o s t r a —  R a s -  

segn a  d e lle  R iv is t e ,  e c c .

U l t r a  « f lg o s to .

Bonacelli: L 'u n ita  d e lla  M a te r ia  n e lla  S c ie n z a  e  n e llo  S p ir it u a l is m o —  The Dreamer: 
S u lla  S o g lia  —  A gab iti: O ccu ltism o  C a ld a ic o  —  J / e r l i n i : L a  s e c o m la  |>arte d e l P u r -  

g a to r io  d i D an te  e  Is  d o ttr in e  T e o s o tic h e  —  File punt: : I p icco li p ia c c r i  d e l la  v i ta  — 

// . A. Dalian : C o m u n icaz io n i in c ro c ia tc  —  V. Ftzzo  —  F e n o m e n i m e d ia u ic i —  G. S . : 
P u n ti di v ista  —  R in n o v a m e n to  S p ir itu a lis t s  —  I  F e n o m e n i —  M o v im c n tu  T e o so tic o

— R a s s e g n a  R iv is t e  —  L ib r i  m to v i.

A n n a t e s  d e s  S c i e n c e s  P s i c h i q u e s  * R o u t .

Q u atre  p h o to g ra p h ie s  d ’ un fantO m e m a te r ia lise  —  Dr. Othorowlcz: L e s  I ’ lie n o - 

m in e s  lu m in e u x  et la  p h o to g ra p h ic  d e  I ’ ln v is ib le  —  E. Pozzano: D e s  c a s  d ' id e n til i-  

c a tio n  sp ir ite  —  M. M ang in : L e  m ira c le  d e  $ .  J a n v ie r  —  K c h o s  e t  X o u v e l l e s : U n  

cas  d c  p ro je c tio n  d u  d o u b le .

R e v u e  s c i e n t l f i q u e  e t  m o r a l e  du  S p l r i t i s m e  » Aobt.

Delanne: L e s  v ie s  s n rc c s s iv e s  —  I— C herrenil: I I  ny a  p as  d ' au tre  te rra in  <|ue 

ce lu i d es  fa its  —  l.ehlond: K g y p te , G r ic e ,  Ju d c e  —  Sausse: R io g r a p l i ie d 'A I I a n  K a r d e a

— P. X o r d : L 'A r m e e  s p ir it t ia lis te  e t h u m an itu ire  —  A’onel:  L e s  F a n t6 m e s  des v i -  

van ts  on  l'h o m m e  d o u b le  —  Arsouze : U n e  in n o v a tio n  —  X e c r o lo g ie  —  Sausse: ( Jo rre -  

jp o n d a n c e  —  L e s  K a n to m e s  d es  v iv a n ts  p eu v en t c o m m u n iq u e r  a  d istan ce  —  Dr. Dnsart
—  R e v u e  d e la  p re ss e  en la u g u e  a n g la L e , ita lie n n e , e sp a g n o le .

Le M e s s a g e r  ( L l i g e )  * S e p t e m b r e .

L a  m ed iu m n ite  d e s  F r i r e s  D a v e n p o rt  —  In  m em o riam  M a r ie  A .  M o rc t  v e t u e  dc 

A n d r e  G o d in  —  C o rre sp u n d a n c e  —  I is p r i t s  de n fg r c s  to u rm en tan t un je u n e  lio m m e —  

X e c r o lo g ie  —  X o u v e lle s .

L ea  B n t r e t i e n a  I d e a l i s t e s  » R o o t

Goerres: S .  F r a n c o is  d ’ A s s is e s  T r o u b a d o u r  —  Joseph S erre : L e s  d e u x  th e o r ie s  de 

c o n c ilia t io n  —  Paul X ord : In s p ira tr ic e s  —  Paul Vulliand : T ro is ie m e  M v sta g o g iq u e

—  I . D ivo ire: L e s  R e v u e s .

B u l l e t i n  S p i r i t e  d e  L l i g e  ■ S e p t e m b r e

L e s  s p ir ite s  fra n c a is  —  P h c n o m e n e s  m e d ia n im iq u es  L e  sp ir it ism e  e t  le s  o b se s- 

seu rs  —  L e  ro v e  d 'u n  ac a d e tn ic ie n  —  L e s  F a n to m e s  d e s  V iv a n ts  p o u v a n t c o m m u n iq u er 

a  d istan ce  —  C la ir v o y a n c e  —  C o n fe re n c e  —  X e c r o lo g ie  e t  b ib lio g ra p h ic .
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N E 6 R O L O G I A

G A S T O N  MERY.

M u riv a  im p ro v v isa m e n te  a  P a r ig i ,  il 1 5  d o llo  s c o rso  m ese <li lu g lio , G a s to n  M e r y  

m cm b ro  d e l C o n s ig lio  g e n e ra te  d e lla  S e n n a  e d e l C o n s ig lio  m u n ic ip a le  di P a r ig i .  F o : i -  

d a to re  d e lla  R iv is t a  L'Echo <tu MerveUleux ch e  c o n ta  tre d ic i an n i d i v ita , r e d a t to r e  

d e lla  Libre Parole e ra  p u re  n o tiss im o  n cg li a m b ie n t! d e l g io rn a lis m o  p o lit ic o .

In  q u an to  a l io  sp ir it ism o  e g li te n d c v a  a  fa r lo  r ie n tra re  n e ll ’o 'rb ita  d e l p e n sie ro  cat- 

to lic o  ed  e g li s te ss o  eb b e  a  r ia ssu m e re  co s i il su o  p e n s ie ro :

c A p p lic a n d o  i m eto d i sc ie n tilic i dei in a te r ia lis t i, n o i s ia m o  p c rve n u ti a  c o n sta ta re  

I’ e s is te n z a  di fu rze  in v is ib ili  in to llig e n ti c h e , in  c e r te  c o n d iz io n i, si m a n ife sta n o  a  n o i. 

S c o p e rta  n io lto  p ic c o la  p er g l i  s p ir itu a lis t !  m a m o lto  g ra n d e  p er i m a te r ia list i.

E  d o p o  ? c i lia n n o  c h ie sto  i p o s it iv is t i . N o n  & tu tto , d im o stra re  l ’ e s is te n z a  d ’ u n a  

lo rz a ; ciA ch e  p iu  in te re ssa  e  d i s ta b il irn e  le  le g g i. C i s ia m o  rim c ss i a l l ’o p e ra .

. . . .  N o i so tto p o n em m o  i fa tti ch e  a v e v a m o  o s s e rv a t i, a l ia  lu c e  d e lla  te o r ia  s p ir it ic a : 

a lcu n i si sp ic g a v a n o , a ltr i n o . O ra  u n 'ip o te s i c h e  n oil s p ie g a  tu tti i la tt i r r s t a  u n ’ ip o te s i 

e  n o n  d iv ie n e  u n a le g g e . S ra r ta m m o  I'ip o te s i s p ir it ic a . E sa m in a m m o  la  te o r ia  o c c u lt is t ic a  

111a d o v e m m o  p u re  sc a r ta r la . R e s t a v a  la  s p ie g a z io n e  c a tto lic a  e  d o vem m o  r ico n o sce re  ch e  

tu tti i fa tti s i  s p ic g a v a n o ..., co m e d i r e r  se n z 'a lc u n  so ap ito  p e r  e s s a . E  d o v e m m o  b e n e  

a d o tta r la . »

LUCIA G R ANGE.

N e l fra tte m p o  m o riva  p u re  L u c ia  P o u v o u la s  v e d o v a  d i  G ra n g e , sc r is se  so tto  v a r ii 

p se u d o n im i: S y lv ia ,  Jo h a n n is  B e r l in ,  V ic t o r  K la m e n , H a b im e la h . D a l 1 8 7 2  c o lla b o rA  n el 

Journal Jes jeunes mere e  rial 1 8 7 b  n el Petit Journal. M a  i l  su o  m a g g io r  t ito lo  d i 

b e n e m e re n z a  fu  sen za  d u b b io  la  r iv is ta  La Lumiere d a  le i fo n d a ta  nel 1 8 8 2 .

J.  MALGRAS-

D 'd ib ia m o  a n c h c  re g is tra re  la  m o r te  d i J .  M a lg ra s  a  cu i si d e v e  lo  s p le n d id o  v o 

lu m e Les Piouniers Ju  Spiritismc en Prance, u n a  r a c c o lt i  p rc z io s is s im a  d e l le  b io g ra lte  

d i tu tti i cu lto ri d e l lo  S p ir it is m o  in  F r a n c ia  d a l B a lz a c  ad  A lla n  K a r d e k , d a l S a rd o u  

al D e  R o c h a s .

/ ‘r o p r ie ta  l i l l c i 'a r ia  e n rtis /ica ANG. MaRZORATI. d irc tt. respons.

M alnatc, 1 “ if) — T ip . A r x a i co 1>f. Moiik.
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LUCE E OMBRA, non' solo accompagna con a more il rinnovamento spiritualists 
chc cnrattcrizzn 11 momento storico attualc raa, come organo della Societa di Studt 
Paichiei, che procede col sever! criteri del metodo sperimentale, intende portare de
menti nuoyi di stndio e stabilire su basi scientifiche la filosofia dcllo spirito. < 

LUCE E OMBRA, pure svolgeuvlo un proprio programma. accetta quanto di meglio 
in ordine agli stndt psichici e alia loro filosofia carattcrizza le diverse scuole, •  vuol 
essere carapo aperto a tutte lc piO elevate manifestazioni della vita e del pensicro. ,

LllCC
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SOCIETY’ Dl STUDI PSiCHICI - MILANO

E stratto  dello S ta tu to .
T I T O L O  I. - Scopo e metodo.

Ai<r. 1. —  £  c o s t i tu i ta  in  M ila n o  u n a  S o d e f l  d l  S t u d ?  p a l c h l c i  c o n  in te n t i  e s c lu s iv a -  
m c n te  sc ie n tif ic ! .

A r t . 2 . —  S c o p o  d e l la  < S o c ie ta  » e  lo  s tu d io  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  so - 
g l io n o  d e s ig n a r e  c o i  n o m i d i :

Trasmissione e letturn del ptngiero. Telepatia, 
tpnotismae sonnambulismo,
Suggestion* e autosuggestion*,
Fluidi e forze mal definite,

II t e r m in e  ♦ S p ir i t is m o  > n o n  h a  in  q n e s to  c a s o  c a r a t t e r e  d i  a f f e rm a z io n e  a p r iQ r is t ic a , m a  
d i  c la s 9 if ic a z io n e  e  d i  v a lo r e  c o n v e n z io n a le .

A r t . 3 . —  L a  « S o c ie ty  * n o n  p u o  o c c u p a r s i  d i  s tu d i  o d  e s p e r ie n z e  c h e  n o n  a p p a r t e n g a n o  
a l i a  c a te g o r ia  d e i  f e n o m e n i  s o p r a  n o m in a t i .

A r t . 4 . -  II m e to d o  c h e  s ’in te n d e  s e g u i r e  i  q u e l lo  p o s i t iv is ta  b a s a to  s u l la  r ic e r c a  sp e r i-  
m e n ta le .  S ic c o m e  p e r d  i f e n o m e n i  c h e  s i  v o g l io n o  s tu d ia r e ,  n o n  s o lo  s c o n f in a n o  il c a m p o  d e l l e  
fo r z e  f is ic h e  r i c o n o s c iu te ,  m a  r i c h ie d o n o  c o n d iz io n i  sp e c ia l!  d ’a m b ie n te ,  s i terrik  s t r e t t o  c a lc o lo  
d e l l e  e s ig e n z e  im p o s te  d a l  la  n a tu r a  d e i  f e n o m e n i s te s s i , o n d e  la  lo r o  m a n if e s ta z io n e  n o n  s ia  
m e n o m a ta  o  r e s a  im p o s s ib ile  d a  u n a  m a le  in te s a  a p p l ic a z io n e  d i m e to d o .
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LUCE E OMBRA
La D irezione rispontle dc ll’indirizzo  generate della R ivista  m a lascia liberi 

e responsabili nelle loro a ffe rm azion i i  singoli Collaboratori.

Per Cesare Lombroso.

L’anno si chiude con la morte di Cesare Lombroso e noi, 
'venuti a parlare di Lui, ultimi nell’arringo, non nella venerazione 
■e nell'affetto, abbiamo voluto raccogliere in questo opuscolo con- 
sacrato alia sua memoria, anche quanto di Lui non dissero le gaz- 
zette, cioe quale fu la conclusione di tutta I’opera sua scientifica e 
dove lo condussero il suo infaticato amore per la ricerca e la vene
razione del Fatto che il grande Vico, sulle traccie dell’antica sa- 
pienza italica, identificava col Vero.

Cesare Lombroso ebbe nei suoi ultimi giorni la visione sicura 
di un di la della vita e della scienza; ebbe cio che in questa vi- 
gilia di scetticismo e di sport manca, e sopratutto ai giovani, la 
fede e I’amore che sono il sale e il lievito della Vita.

Dai misteri del delitto ai misteri del genio, dai misteri della 
natura a quetli dell’anima la sua opera fu un’elevazione continua. 
La salita e sempre proporzionata alia discesa e solo chi +ia scrutato 
gli abissi del male puo toccare le sommita dello spirito.

Dalla radice e dal frutto si conosce la natura dell’albero, percio 
abbiamo voluto aprire questo opuscolo colla Memoria su Gerolamo 
Cardano che Lombroso scriveva non ancora ventenne, e chiuderlo
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co l c a p ito lo  c o n c lu s iv o  d e l s u o  v o lu m e  p o s tu m o : P rim e linee (if 

una biologia deg li Spiriti.

R ia n n o d a re  la  p r im a  a ll 'u l t im a  p a ro la  di C e s a re  L o m b ro s o , 

tra c c ia re  le fasi e v o lu tiv e  de l s u o  p e n s ie ro , i l lu m in a n d o n e  tu tti g li 

a sp e tti ,  a d d ita re  c o m e  e d o v e  la su a  m en te , p ro fe ta n d o  I’a v v e n to  

d i u n a  s c ie n z a  n u o v a , si levi g ig a n te s c a  al d i s o p ra  de l p e n s ie r o  

c o n te m p o ra n e o , s a re b b e  fa r  o p e ra  d e g n a  d e ll’U o m o  ; n o i lo  a b b ia m o  

te n ta to  c h ia m a n d o  a ra c c o lta  i n o s tr i  m ig lio ri, m a  n o n  tu tti r i s p o -  

s e ro  a l l’a p p e llo , fo rse  te m e n d o  d i r ip e te rs i  o  d i d ire  c o se  m en  d e g n e .

P u r  ci lu s in g h ia m o  d i a v e re  tra c c ia ta  la  v ia  e ci a u g u r ia m o  

c h e  a ltri p o s s a  s v o lg e re  e  c o n c re ta re  p iu  d e g n a m e n te  il n o s tro  

p e n s i e r o ; a d  o g n i  m o d o  r im a n g a  q u e s ta  o p e ra  n o s tra  c o m e  u n 'a t -  

te s ta to  d ’a ffe tto  pe l G ra n d e , ii cu i c u o re  b a tt£  a l l 'u n is o n o  co l n o s t r o  

il s u o  u ltim o  p a lp ito .

L U C E  e O M R R A .



— 511

Su la pazzia di Cardano (,)
Alla pazzia dei grandi presta 

grande attenzione.
Ami el, II.

1. Discutere se 1’inspirazione, se il genio del dotto e dell’artista 
possa accoppiarsi, spesso anche confundersi co’ piu distinti caratteri 
della pazzia, ella sarebbe omai opera vana. Dopo i lavori di Leuret, 
Ixlat, Winslov, Shoe, Damerow, Cortolly e Verga (2), questo triste e 
grande problema per un momento disputato da Brierre tie Boismont, 
venne completamente risolto.

Non per tanto qualche cenno sulla pazzia di Cardano spero non 
debba essere affatto ozioso e discaro in quest'Appendice Psichiatrica, si 
perche si tratta di un uomo grande, e medico, e italiano, e anzi milanese, 
si perche la lunga durata, la varieta, la decisa impronta, I’analisi, die del 
suo terribile morbo ei ne lasciava, inconscio, in tutti i suoi scritti, po- 
tranno niolto meglio che le brevi e fugaci aberrazioni di Swift, Tasso, 
Pascal, Herbert, Lutero, ecc. o le monotone di Molinos Drabicus, schia- 
rire quegli strani rapporti tra ’I genio e la pazzia, tra i fenomeni ipno- 
tici e i frenopatici, a cui dee porre si diligente attenzione lo studioso 
della storia e della patologia deU’umana intelligenza.

2. Limitare la natura e la durata della pazzia di Cardano sarebbe 
difficile assai. Senza parlare delle imagini ipnofantastiche, cli’ ebbe fine 
dai due anni, egli subi dai sette fino ai dodici anni I’allucinazione ipna- 
gogica costante di un gallo che gli parlava e lo spaventava con voce 
d’uomo, e della vista treniendamente animata del Tartaro ripieno d’ossa 
(De Somn. IV, De Vita 3). « Svanite queste allucinazioni, mi successe

(!) Dalla Ciuzzctta Medira ItaUuna: Lombardia — 1 ottohre ISw. In questo articolo ahbiam o 
conservato I'ortografia originalc, per cut se i lettori trovassero qualche d i/ione antiquata sono avvi- 
sati che non si tratta  di errori di stam pa. (N. d. R j.

(2) -  Una mouovrafia di questo ultimo Su la Lifteutania del Tasso, comparve nel Giornale del 
Tlsf. Lombardo: IS4S. E difficile trovare un brano piu lucido e parlante di quelle poche paginc in 
cui a mosaico le espressioni stesse dell’infclice pocta tessono la storia del m orbo. Solo la genero«a 
'.impatia che c» fa care insieme e probahili 1c sventure altrui, e  piu di tin grande, c  quel picno en tu - 
siasmo che lega ogni cuore alle candide armonic del poeta non lasciavano conquidere a quelle idee 
uomini dotti ma profani alia scien/a medica.
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scmpre da poi, dice egli stesso, che alzando il capo dopo una lieve me 
ditazione vedeva la luna. A’ diciotto anni ove fosse chi di me ragionasse 
a qualunque distanza, sentiva nell’orecchio unostrepito particolare, dal lato 
•mule si parlava; se si ragionava in favore, nell’orecchio destro, e vice- 
versa, nel sinistro. » (E' il fenomeno delle voci).

Dal 1532, cioe a’ 26 anni, fino ai 1567, ebbe la prerogativa non 
poco singolare della rivelazionc del futuro o per mezzo di sogni simbo- 
lici, o per la voce diretta di un Genio.

Passo nel 1567 ogni soccorso soprannaturale (destitutus numine a quo 
impellebar - De Lib. prop. pag. 32) restandogli una crescente lucidezza 
di mente; ma non e men vero che nel 1572 ebbe un’ allucinazione di 
un contadino che gli disse « Te sin casa », d’altro che gli passeggiava a 
fianco nella strada e poi svani alia soglia deU’abitazione; che piu, nel 
1570 una ricetta pel cardinale Morone salt dalla terra al suo leggio, 
senza spirare di vento, dimenticandosi delle leggi di gravita, per avver- 
tirlo del pericolo che ei correva commettendola all’illustre cliente (Cap. 45 
De Vita), ed egli era si felice indagatore delle leggi del moto!

Quanto alia varieta dell’ allucinazioni, noi lo vediamo ora credere 
che le sue carni putauo di zolfo, che siano i vasi ed i piatti pieni di 
vermini, che la stanza e I'aria senta odore di ceri spenti, ora udire il 
grugnito dei porci, ora essere balzato da violent! terretnoti (Paralipom. 
Cap. Ill), ora vedere fiamme e fantasmi, nientre di nulla s’ accorgono i 
suoi famigliari, privi come erano del suo Genio benefico; ora, ipocon- 
driaco, si crede avvelenato, cinto di nemici e di congiurati, affetto da 
uresi, da ernia, da podagra, che dispajono meravigliosaniente senza cura 
e spesso con qualche prece al B. Girolamo od alia Vergine. (V. pj

Ma il tipo piu costante che ci presenta il suo morbo e quello della 
monomania ambiziosa con fenomeni ipnagogici, dall’eredita fusa e scol- 
pita in uno stupendo apparato nervoso suscettibilissimo per se, e reso 
vie pi it energico e vibrante dalle fierc scosse della scienza e della gloria, 
e del dolore; gli e per questo che un Genio invisibile gli inspira di 
giorno e di nottc i pensieri piii profondi e le cure piu ardite, per questo 
i sogni suoi sono rivelazioni, per questo ei crede eccitare I’estasi a suo 
piacere, per questo tutto il mondo gli sembra ora congiurato contro di 
lui, ora genuflesso estimatore dei suoi talenti, per questo ei si crede in- 
vulnerabile agli strumenti umani, per questo infine noi abbiamo da lui 
quelle opere De Vita, De Libris propriis, De Somniis, che lungi dal 
l’essere, come vorrebbero Baillarger e Burdach, una mirabile prova del-
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I’attenzione analitica di se stesso (cosi rara anche fra i grandi), nn i r  

sembrano alfro che sintomi ed effetti di quell’impulso morboso, colorati 
dall’eloquenza del genio, quali si vedono in ogni scartafaccio di maui- 
comio, e nei brani si interessanti raccolti e studiati daU'/deler (Biogra- 
phien, Geisteskranker, Berlin 1841) dal Parchappe (Syntomat. dc la folie, 
Ann. Med. Psych.) dal Leuret, e dallo Skae (1), in cui ngnuno si accorge 
ehe I’attenzione dei fenomeni come la sensibilita vengono atteggiate a 
morboso esaltamento, sicche non e piii I’uomo che studia se stesso e il 
proprio morbo, ma e il morbo che fa studiare 1’uomo se stesso, rido- 
nandogli si preziosa dote, solo per rendergli pin amara e distinta la 
sua sciagura.

3. Accennai dell’influenza dell’eredita su la monomania di Cardano. 
In fatti nel libro De Snbtilitate (c. XVIII, p. 91) parlando delle rive- 
lazioni ipnotiche, aggiunge « Sed haec nosfrae genii propria sunt atqne
a t ulroqae parente haereditario jure accepta. » La madre sua, iraconda, 
di grande ingegno, educava a strapazzo i figlioli, li batteva di due 
anni, li abbandonava di died, e credeva all’efficacia dei sogni. (De V. 12).. 
Ma veramente dal padre, come pin volte asserisce, ebbe egli ereditate 
non poche delle sue follie: ii padre matematico, ferito nel capo da gio- 
vane piu volte, era di una strana vanita ed incoerenza che manifestava 
anche in publico con bizzarro andazzo, con vestimenta di scarlatto„ 
con discorsi fuor di luogo, ecc., egli credeva all’esistenza di un Genio a 
lui addetto, e precisamente della stessa natura di quello che protesse il 
figlio fino al 59° anno (V. S.), il quale poi gli si rivelava prima del 
sonno, come nell'epoca terribile della peste (De Somn. IV, pag. 244), e 
dai cui consigli si allontauava solo per comporre quei mistici farmachi
di cui sembra non essersi trovato scontento ne meno il nostro Car- %
dano (2). Non basta. — Quest'ultimo ebbe un figliuolo che somigliava 
in ogni tratto I’avolo suo, ugual portamento, uguale temperamento, 
uguale fisionomia, nottiveggente, sordo d’un orecchio com’egli; or bene 
la sua pazzia lo condusse al veneficio, al patibolo. — Ne li altri figli 
di Cardano furono dissimili dal primo. — Finalmente perche nulla man- 1

(1) — Ncgli asili reali di Edimborgo, sotto la direzione del dott. S k a c % fino dal 1$4f>si statnpa un 
pe riodko  tutto di scritti dei pazzi reclusi. Un poema su la J'ollia • M adness e uscito or ora da un 
pazzo, che non credendosi naturalmente tale, studia invecc c descrive il morbo ncgli infolici confra- 
tclli. — H maggior numero degli scritti fc di suicidi e lipcmaniaci.

(2) — P. es. per liberarsi dalla podagra e da empiema. « t.egeram in coliectis p a in ’s niri, s i qitis 
hora m atutina  VU I K a l aprilis  exoraret, etc., exoruvi e fui guarito. Quando il nostro Cardano  
era moribondo di dissenteria, il padre « B. H ycrom ini vim exprriri potius voluit quam  a Dnewone, 
quern palnm  famHinrem habere profitehatur  (Dc Vita).
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casse, nell’opera « De rerum varietate, 87 » parla di un Michele, di un 
Aldo, di un Stefano Cardano, cugini suoi o consanguinei, tutti suggetti 
a rivelazioni, voglio dire, ad allucinazioni ipnotiche.

4. E’ noto come la sureccitazione nervosa da una parte (Vedi 
Gintrac e Cerise Mem. de l’Acad. IX. XI) il vizio e la passione esagerata 
dall'altra (V. Esquirol. Des Pass. Leuret. Ann. d’Hygiene XXIX), sieno fra 
le cause che piu predispongono alia follia, sia che I’una dipenda dal- 
l'altra, sia che da diverse origini vengano a convergere nel medesimo 
effetto, quasi un ponte gettando, in cui a passi insensibili la mente sana 
discorre alle piu informi aberrazioni. — Della sureccitazione sono 
prova le veglie quasi continue, che soffriva dai sette ai dodici anni, I'al- 
gore delle estremita, quando si poneva a letto, I’ impotenza che durb 
fino a 34 anni, e quell’eccessiva sensibilita che unita alle sue cognizioni 
nicdiche (si dannose agli ipocondriaci) faceva in guisa, che non vi era 
inorbo ch’ei non avesse sofferto, ne istante in cui ei non credesse soffrirne 
(Cap. VI) Tunc ntaxime sanum me existimo cum raticedine laboro, nam 
cum ad ventriculum defluit fluxus ventris, abominationem cibi efficit, nec 
semel crediti vcneno me tentatum, et postridie salvus cram. — Ne e una 
bellissima prova quel singolare piacere ch’ei dichiarava provare nel com- 
primersi i muscoli brachiali e mordersi le labbra fino alle lacrime, ne 
tanto per la volutta leggerissima del contrasto lasciato dal dolore, a 
tutti comune, quanto pel bisogno non mai saziato di encrgiche sensa- 
zioni. « Cause di dolore, ei dice nella propria vita, se non ne aveva, ne 
cercava per godere del piacere della cessazione del duolo, e perche io 
esperimentai che non posso far senza di dolore, e se mai mi capitassc 
(modo contingat) mi assalta I'animo un impeto si molesto e si grave 
che molto menu e il dolore che la cagione di dolore. > Non puo dare 
questo brain > curioso la spiegazione di quel fenomeno, che appare anche 
in alienati non stupidi o idioti, del ricercar essi piu che fugire le ab- 
bruciature, i geli, le ferite, le contusioni, quasi che nello stato patologico 
particolare del sistema nervoso sieno (Vedi Lorry, De Melanc. I, b, 
p. 142) quelle sensazioni dilettose piu tosto che atroci ? — Quanto fosse 
quella grande anima deturpata da vizj, e dalle passioni piu ignobili ben 
lo confessa egli stesso, e lo dichiarano i contempnranei. « La mia na- 
tura e proclive ad ogni difetto (De Vita XII) alia menzogna, alia libidine, 
all'invidia, all’orgoglio, ecc. e sopra tutto al giuoco ». — II giuoco (ed e 
ben pin notevole in chi aveva gustato a si lunghi sorsi I’ineffabile di- 
letto della scienza), gli faceva consumare intere notti, fino mesi di seguito
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■con una prepotcnza, ei dice, irresistibile da cui invano liberarsi tentava- 
In quella parola « irresistibile e chiaramente indicate) il passaggio dalia 
passione alia follia.

5. Ma nel sonno principalmente sembra che la pazzia di questo 
grande prendesse una forma precisa e degna di grave attenzione. — 
Tutti i filosofi e patologi die scrissero su la frenopatia intravidero la 
nieravigliosa connessione e analogia che passa fra questa ed il fenomeno 
del sogno, Villis, Fracastoro, (De intellectione Ven. § 548) Beausaubre 
principalmente (Memoires de l'Acad, de Berlin XV) come Fodere, Ca- 
banis, Maine de Biran credevano trovarvi quel punto d’appoggio da cui 
passare dal notn aH'ignoto; dalia fisiologia alia patologia.

Mnlti dissero che la pazzia e il sogno continuato, ma questo con
cetto vago e ardito aveva bisogno di lunga pazienza d'analisi e di un 
grande cumulo di fatti per essere dimostrato. — Chiarugi pe ’I primo 
e Cullen ed Esquirol da poi accennarono senza porvi troppa attenzione 
ad alcune pazzie originate dalle fantasie del sogno. Baillarger (Mem. XI 
De I’/n/l. du Sommeil) e poscia Leuret, Michea e Maury, e Macario, ma 
sopra tutti Moreau (Du Haschisch etc. Paris 1845) diedero un’ alta im- 
portanza a questo fatto. Notarono, i sogni dare impulso, qualche volta 
origine alia follia, molti casi di pazzia essersi pronunciati e rinovati 
nei momenti che precedevano o seguivano immediatamente il sogno, 
moltissimi casi infine (per es. di apparente stupidita V. Baillarger) offrire 
in tutto il loro decorso i fenomeni di un sogno continuato.

La vita di Cardano_ conferma splendidamente queste notevoli sco- 
perte. — Egli diceva poter provocare I’estasi a volonta; ma solo nel 
letto, o poco prima, o poco dopo del sonno, egli possedeva questa 
nuova virtu, o piu tosto ne era posseduto. Una volta per es. (Synes II, 
C. VIII) essendo col to verso il mattino in letto dall’estasi, ed egli destato 
e postosi eretto, I’estasi sparve, tomato a giacere riapparve, e fu allora 
■che ei si crede precisarne la sensazione, e la disse un lieve spiro che non 
proprio nel cuore, ma piu sotto gli palpitava, ecc. » (V. N. 4). Anzi 
sembra che alcuni sogni eccitanti gli lasciassero una specie di estasi.

In sogno ei dichiarava avere ideato e compos to alcune delle sue 
■opere, per es. quella si voluminosa De Varietate Rerum e quella De 
Sub/ilitate (1). « Un di nel 1557, narra egli nei Somniis Synesiis C. IV, (I)

(I) — P e r somniiim ad/noniftts sum ut httnc libnrnt scriberem titvisum quidem, at rnihi videbatur 
iff A’A7 partes; tractationes rrnnt variar et circa medium fmucuia geometrica, ct indr per totum 
a r iu r  tfispiiftUionc*, ccc.^um  vero oh s ty li continuilatein rationumque sahtiUtatcm res mihi pent



—  516  -

p a rv e m i u d i r e  d e l le  a r m o n ie  p iu  s o a v i ; d e s ta to m i to s to  m i t r o v a i  in  

c a p o  r i s o l to  u n  m io  p r o b le m a  Su le fcbri ( p e r c h e  a d  a lc u n i  le ta l i ,  a d  

a l tr i  n o )  a  c u i in v a n o  a v e v a  p e n s a to  p e r  v e n t ic in q u e  a n n i .  » E ' n o te v o le  

q u i I’a s s o c ia r s i  e d  il p r e c e d e r e  d 'e c c i ta z io n e  d i s e n s o  a  q u e l la  d e l l ’in te lle tto ..

I m p o te n te  f in o  a  3 4  a n n i ,  u n  s o g n o  g li r e s t i tu is c e  la  m a s c h i le  v i r t u , 

e  g li a d d i ta ,  lie  t r o p p o  f e l ic e m e n te ,  l’o g g e t to  d e l le  s u e  c u r e ,  la  s u a  fu - 

t u r a  m o g lie ,  u n a  f ig lia  d i s c h e r a n o  c h e  p r im a  d e l s o g n o  ei n o n  e b b e  

« d ic e  » n o n  c h e  r ic o r d a ta ,  n e  m e n o  v e d u t a ! (De lib.) —  C h e  p iu ,  s e  

s p in g e v a  la  s u a  s c ia u r a ta  fo ll ia  a  t a n to ,  d a  r e g o la r e  d ie t r o  i s o g n i  s u o i  

i c o n s u l t i  m e d ic i ,  c o m e  v a n ta  e g li s te s s o  a v e r  u s a to  p e  ’I f ig lio  d i B o r -  

r o m e o ?  N o i p o t r e m m o  a n c o r a  c i ta r e  d e g l i  e s e m p i o r a  r id e v o l i ,  o r a s t r a n i , .  

e d  o r a  te r r ib i l i ,  m a  p e r  d i m e  u n o  c h e  in s ie m e  r a c c o lg a n e  tu t t i  i c a r a t -  

te r i ,  d i r e m o  d e l s u o  s o g n o  d e l la  g e m m a .

E ra  il m a g g io  1 5 6 0 , c in q u a n ta d u e s jm o  d e l la  s u a  v ita .  II f ig l io  g li  e r a  

s t a to  d a n n a to  p u b l ic a m e n te  p e r  v e n e f i c io ; n i u n 'a l t r a  s v e n tu r a  p o te v a  

c o lp ir e  p iu  a l v iv o  r a n im a ,  g ia  s i p o c o  te m p e r a t a  d i C.ardano; e g l i  c h e  

l’a m a v a  p e r  te n e re z z a  p a t e r n a ,  c o m e  n e  s o n o  p r o v a  q u e i  v e rs i  s u b l im i  

De Morte filii ,  in  c u i il g e l id o  lu t t o  d e l la  v e r a  p a s s io n e  h a  u n 'im a g in e  

si t r i s t a n ie n te  p e r f e t t a ,  l ’a m a v a  a n c h e  p e r  a m b iz io n e ,  p e r c h e  n e  s p e ra v a  

u n  n ip o te  c h e  lo  s o m ig l ia s s e  (De Vita); in  f in e  in  q u e l la  c o n d a n n a  vie- 

p iu  a c c e s o  d a l la  s v e n tu r a  n e l le  s u e  id e e  l ip e m a n ia c h e ,  c r e d e v a  v e d e r e  il 

d i to  d i q u e l li  c h e  si e r a n o  c o n g iu r a t i  c o n t r o  d i lu i (Dc Vita). « B a lestra ti>  

in  ta l g u is a ,  in v a n o  io  c e r c a v a  d is t r a r m i ,  n a r r a  e g li s te s s o , 'c o n  lo  s tu d io ,,  

c o ’I g iu o c o ,  e  c o n  m o r s i  e  b a t t i t u r e  a l le  b r a c c ia  e d  a l le  g a m b e ,  (n o i 

c o n o s c ia m o  q u e s t ’a n f ic o  s u o  c o n f o r to ) ;  e r a  la  te r z a  n o t te  c h ’io  n o n  po - 

te a  p r e n d e r  s o n n o ,  e  d u e  o r e  a p p e n a  m a n c a v a n o  a l l ’ a lb a ,  e  v e d e n d o  

c h ’ io  a v re i d o v u to  n i o r i r e o d  im p a z z ire ,  p r e g a v a  D io  c h e  v o le s s e  to g l ie r m i  

a f f a t to  d a  q u e s ta  v ita . E d  e c c o  im p r o v is o  m i p r e n d e  il s o n n o ,  e  a d  u n  

te m p o  s e n to  r a v v ic in a r s i  p e r s o n a  d i c u i le  te n e b r e  n a s c o n d e a n m i  le fo rm e  

e  d i c e a : e C h e  ti d u o le  d e l  f ig lio ...?  L a p ie t r a  c h e  t ic n i  a p p e s a  a l c o l lo ,  

p o r ta l a  a l ia  b o c c a ,  e  s in  c h e  v e  la  te r r a i  n o n  ti s o v v e r r a  d e l f ig l iu o lo .  

D e s to  d a l s o g n o ,  p e n s a v a  q u a l  m a i r a p p o r to  p o te v a  e s se rv i t r a  lo  s in e -

divina vidfbatur ndeo Nt per somnium taut a pertiunicrcr votuptate at parent illi nunqnam sensertm. 
F.xtra sensum rapt videbar et post somnium memoria ilfitis jueunditatis mi runt in modnrn me re- 
leetabat (Pe Siib/ilitnte lib. XVIII, pag. 915) ecc. V. IX- lib. prop. 15. 43, ecc. Com nel libro Pt I'a* 
rietate non solo nclla prefa/ione ma in ogni tratto del testo, ne spicca I’origine, ecc. Son peanut 
praeterire quod edoefns sum per somnium hae noete 21 jan. l%44t dam (thrum ltune transcriber,"!} 
(cap. &>). hodie cum haee scriberem die die. 15 cum ob dortttissetn visits est qttispiam obiicere, e< i . 
(V. 5 Sn la teoria del Prmonio (Qi). Non «r strana questa imstione nclla stessa ora, nctlo stoso  fo- 

dcll'cruili/ione profonda e dei lampi di x^nio con allucina/ioni e con sogni!....
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raldo e I’oblivione, tna poiche null’altra via mi restava, e ricordandomi 
le parole sacre Credidit, et reputatum ei est ad justitiain, abboccai lo 
smeraldo, ed ecco che fuori d’ogni aspettazione (et ecce quod supra fidem  
omnen est) ogni cosa che spettava al figlio svaniva dalla memoria, cosi 
allora che di nuovo ricaddi nel sonno, come per tutto un anno e mezzo 
da poi; e solo quando mangiando, o professando in publico non po- 
teva tenere la gemma alia bocca, io ritornava in braccio al primo dolore 
(De Vita XLUI. De Sonin. IV  De Lib. prop. I). »

Questo sogno accenna ad alcune leggi non poco notevoli per la 
storia psichiatrica.

6. E’ evidente in questo racconto quella legge che facendo del sogno 
I’espressione piu esagerata del desiderio, serve come di valvola di sicu- 
rezza per cui passioni troppo eccitanti possano rimettere della loro vio- 
lenza fatale, e porre direi, per qualche tempo in equilibrio la machina 
commossa. Che se la causa impellente perduri, e le forze dell’individuo 
non bastino alia reazione, allora la valvola non si chiude piu, ed abbiamo 
quelle forme di pazzia si comuni, che sono al sogno nel rapporto di 
un morbo cronico ad un morbo acutissimo.

Ma e curioso il processo che segue spesso la natura per conseguire 
codesto scopo. — Si direbbe che i fenomeni vengono giocati dall’indi- 
viduo a sua insaputa, come per altrui comando. Sembra che la vo- 
lonta (tesa dal desiderio e dalla passione ad un dominio violento) acce- 
leri tanto in questi casi la serie dei movimenti della memoria, da non 
lasciare campo all’attenzione, di esaminarne li edotti e Porigine, per cui 
I’uomo non si accorge che il sogno e I’allucinazione non fu che una 
fattura rapidissima della nienioria sua per opera di sua volonta, che quasi 
precedeva il desiderio. Cosi il nostro Cardano sapeva gia prima del sogno 
quello che con tanto mistero ei risenti rivelarsi dal Genio. Ecco le 
prove. — Nel libro De Subtilitafe, scritto quasi dieci anni prima del sogno 
— In annulo gestata gemma vet collo appensa out etiam sub linguam re- 
tenia conjirmat rei venturae opinionem, p. 348. — Nel libro De Qemmis 
et colorib. — Lo smeraldo (che e precisamente la gemma di Cardano) 
seda gli affetti dell'animo ed e utilissimo a divinare (p. 329). — Nel 
libro De Somniis (I. Cap. 21). * Le gemme nel sogno sono simboliche 
di figli, di libri, di cosa insperata, delizia, jocondita. -  Significano alle- 
gria non solo per la natura, ma pe ’I nome italiano giojre che si accorda 
con gioja >. II che e bene una strana ragione, ma come lui la pensava 
tutta la dotta plebaglia del medio evo; e pure in quel momento egli
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assicura non aver mai cotnpreso qual rapporto vi fosse tra lo sme- 
raldo e I’oblio, e lo pose solo alia bocca per le parole ♦ Credidit et re- 
,/ataium ei est ad justitiam » e vedutone I'effetto, ne trasse alta meravi- 
glia (V. 60).

Questo fenomeno del dualismo e coinunissimo nel sogno come in 
molte frenopatie, ne e anzi uno dei caratteri (Ann. Med. Psych. 1852) 
piii distinti; ma nel sogno assume una doppia importanza e gravita, senza 
questo apparentc dualismo, per cui 1'uomo cela se a se medesimo ei rica- 
drebbe nel dubio ed il sogno non avrebbe raggiunto lo scopo; cosi succede 
comunemente che chi richiede un consiglio circa un proprio progetto, 
non cerca altro che di veder riprodutta e portagli di nuovo per mano 
altrui la sua opinione, onde meglio trovar modo di riconfermarvisi; qui 
il dualismo e duro in apparenza, falso nel fondo, nel caso del sogno 
nianca e fondo ed apparenza, ma e simile in ogni punto e la causa e 
lo effetto (I).

La durata dell'infuenza di questo sogno accenna la sua origine e 
natura patologica senza la quale niun sogno pud lasciare tracce si lunghe 
e si forti.

7. Ma piu chiaramente che in tutti gli altri scritti ed atti della vita 
di Cardano, nel libro Oe Somniis si palesa quella singolare incarnazione 
di genio e di pazzia, come pure I'influenza ipnotica su questa. E' un libro 
che parla al Psichiatro come una pseudo-membrana parlerebbe al pato- 
logo. Ivi da prima egli espone le piu giuste e curiose osservazioni su ’i 
fenomeni del sogno, per es. che i grandi dolori fisici vi agiscono con 
minor energia, e con maggiori i leggeri, fatto recentemente confermato 
da Billard e Macario (Ann. Med. Psy. C. § 47 Num. 25), che agli idioti 
non appajono mai sogni complessi, ma idola; che i pazzi sognano mol- 
tissimo; che nel sogno come nella scena in brevissimo spazio si percor- 
rono serie lunghissime d’idee; finalmente (e I’osservazione e piena di 
vero) che li uoniini tengono sogni o analoghi affatto, o affatto contrarj 
alle proprie abitudini (III 5), tornando cio uguale nell’ effetto. E bene, 
dopo si lucidi intervals e tratti di genio ei ti rinnova una delle piu me-

(1) — Ahhiamo nella paz/ia fenomeni analoghi. Cosi la donna di Butllarger (Mem. tie l*Acad. Xllf,  
che sc avvicinavasi ad un pasticciere, sentiva la voce chc Ic ordinava di entrarvi, se al bagno, di la- 
varsi, vcc., non faccva che attribuirc ad altri le itnpulsioni esagerato (per proccsso morboso) dei suoi 
dcsideri. F.sempi di pa/zie corrispondenti al primo fenomeno (L. V. sopra) sarebhero, la malata I*... 
di .Morel che vede, intvnde* sente emana/.ioni del suo figlio perduto, che il vedc redivivo in ognuno 
dei malati; quelle che perduto lo sposo operaio ritrovano sposi di piu alta sfera, angeli, iniperatori, 
eec. I* infelice violata che per cclare a se stessa I'offeso pudorc si crede uomo, — colui che pati la 
lame c ne itnpazzo, e s’ imntaginava sempre di essere a tavola bamlita (V. fisguiros, Morelt (iui~ 
slain, l.cfons orales sur le Phrenop. II, Hty.
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schine e piu assurde teorie dell'antica plebaglia, secondo le quali il piu 
lieve accidente del sogno deve essere rivelatore di un future) piu umeno 
lontano. Ei detta quindi con la convinzione piu sincera, e con esempi di 
propria esperienza un infelice dizionario identico nella forma come nel- 
I’origine veramente patologica, a quei libriccioli di cabala, che si gettano, 
unica e calcolata pastura, alia povera plebe.

Ogni oggetto, ogni parola che puo cadere nel sogno, vi elegataad 
una serie da allusioni, che devono servire nell’interpretazione I’una per 
I'altra. II pater puo significare autore, marito, figlio, commandante, ecc. 
PeJes, fondamenta della casa, arti, operai, ecc. Cavallo, apparendo in 
sogno puo significare fuga, ricchezza, moglie, p. 28. Calzolajo e Me
dico valgono I’uno per I’altro! p. 1231. E come se la natura potesse non 
solo pensare, ma parlare con la lingua deH’uomo (ed anzi in latino e 
raraniente in italiano, che e piu assurdo), non e gia la catenazione e ana- 
logia dei fatti che vi prevale, ma quella delle parole, dei suoni, che piu...! 
delle rime Orior e morior hanno un pronostico uguale, perche « una tan- 
tum libera cum defferantur vicissim ununi in alium transit. » Ti prende 
compassione della natura umana e di te stesso quando ei, raccontando 
che un cavaliere sofferente di calcoli se sognava di cibi era preso il di 
dopo dal male, e se di materie indigeribili, pietre, ecc. il morbo gli du- 
rava piu a lungo, soggiunge « cibos enitn ac dolores degustare dicimus » 
come se la natura bisticciasse in latino, ei che aveva divinato quelle stu- 
pende teorie che accennavamo su le sensazioni dolorifiche nel sogno, 
e che medico, e non cieco medico, aveva innanzi le nette simpatie del 
plesso solare.

E qui forse dira alcuno essere questi meglio errori di logica, che 
sintomi di pazzia, essere anzi errori comunissimi; tutte le nazioni, fin 
quelle che non seppero crearsi Enti od Elisi (V. Lafitaux) credettero alle 
rivelazioni dei sogni. lamblico, Sinesio, Artemidoro scrissero libri analoghi 
e confratelli di questo, p. es., I’ultimo asserisce che sognare d’essere to- 
sato e buon segno, perche Charitze e parente di Carine, allegrezza (p. 62); 
facendo cosi rimeggiare la natura in greef) od egizio, come il nostro 
in latino ed italico.

Ecco le teorie che ne scorterebbero vie meglio da si grave objezione 
dando insieme un punto elevato a cui raccogliere i vari fatti che noi 
venimmo citando finora.

8. II prospetto ed il progresso delle idee nel mondo e nella storia 
rappresentano, come ben dicea G. Humboldt (Kaw. I), una vera cristal-
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lizzazione, in cui il cristallo primitivo pur moltiplicandosi proporzionata- 
mente si ripete e si conserva sempre il medesimo fino all’ultimo strato: 
il contemporaneo di Pericle e di Napoleone rispetto al nudo selvaggio, 
Cuomo dell’Academia rispetto all’uonio della piazza ripetono in giro pin 
o meno ristretto li stessi istinti, li stessi errori, ma finche serhansi nella 
loro particolare sfera d’azione, i loro errori insiti all’umana organizza- 
zione, che non pud mutare natura per variare di forme e di colloea- 
zione, non escono dalla fisiologia, dalla mente Sana, ma quando si tra- 
valica il termine, quando il dotto cala direttaniente nella sfera dell’ incolto, 
il moderno in quella dell'antieo, e ne partecipano le stesse aberrazioni 
in tutta la loro pienezza, essi subirono una metamorfosi regrediente, 1111a 
qualche modificazione nel cervello, nel gran simpatico, potente si da 
cancellare tutta una serie d’impression! e sensazioni anteriori, e I’errore, 
che sarebbe stato in un caso giustificabile e naturale, diviene piii o 
meno patologico nell’altro (1).

Cosi e eterno il principio che I’uomo fa  se regola dell'universe; 
la plebe dira che la calamita ama il ferro, che i tuoni, le coniete non 
appajono che per annunciare le sue sorti meschine, ecc.; il dotto dira, 
che la natura provvede, che ogni molecola organica e un animate, ecc.; 
sono errori; ma quando lord Herbert, non ancora riposata la scettica 
penna, che dettava il libro De Veritate centre la rivelazione, reclama e 
ottiene e vede in un tuono che gli passa a destra un assenso divino 
alia stampa dell’empio lavoro -  lord Herbert — era pazzo (Brterre, 
Hist, des Hall., pag. 547).

9. Similmente deve dirsi del nostro Cardano. II selvaggio non po- 
tendo con i propri sensi ne con le sensazioni abituali spiegarsi i feno-

<0 — Qutfst.1 uniformita del pensiero anehc sotto il processo morboso, come nello spazio e u tl 
tempo, se rende possibile da un lato una vera teratologia morale, dall’altro por^o alio stnrico ed a] 
filosofo li stessi lumi che V Anatom ia pntologica  all VI natomia norm ale, come ben dice M eier (P er  
W ahnsinn, 1WS Bremen), to non posso lasciarc di citarne qualche csvmpio Hrierre (M em. tie P Ac. 
X , p. 540) Povitle (F.neye M ed.) e I'illustre Parehappe osservarono il v e //o  di multi pazzi di 
ripetere le medcsiine sillabe ; fiaillarger  e M orel notarono (e come inesplieabile) I'abitudinc d 'altri di 
parlare di sc in te r/a  persona. K bene questi due fenomeni, che non nvrcbhero apparentem ente alcuna 
ra^ione interna di sfc, furono riscontrati dal mio padre e maestro P. M atzolo  con Tannlisi dolle tin- 
gue in ozni popolo primitivo. Nci pazzi c nell'ultima plebe strauam ente iitflitisce l*associazionc dei 
Minni alia determinazione delle idee, f^'ela rime, da.< reimef (disse il popolo per dire e j»iusto) Tide- 
rium in Tiberim  • ed il pazzo di cui parla quest',-1ppendice nel N. 4 del 53, non occise un Curato ri. 
mcq^iandoio con O o a to  ? e quanti allri esempi non dannn l.enrrt (Traitrm  M ora/t patf. V>7), P ar- 
ehanne (Ann. M . Psych, 1851). - F. li nuguri ? F. li erotico*rcliziosi ? Sc a cib si a^^iunza la vera 
metam orfosi regrediente dell’epoche primitive che offerse at sublime Sequin  I'osservazione deeli idiott, 
ci sarebbe torza concludere che non solo spesso ahhiamn nella frenopatia la caricatura. come dice 
Ideler, delle idee, ma anche la loro storia.
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meni si rcclusi della natura e dell’anima umana, li attribuisce ad enti 
esteriori, a Genj, dara un Din alia piova, alln starnuto, come ai fascini 
delle grazie, e alle strette della paura, modellando cosi alia meglio nella 
sua meschina relativita le nuove alle vecchie impressioni; ei commette 
un errore simile a quello del dotto che crea I’archeo, il fluido nerveo e 
la forza vitale. Ma quando un uomo che studiava se stesso e la corn- 
page organica, in epnca in cui la credenza ai Genj era scomparsa, non 
solo attribuisce ad un Genio quell’ eretismo nervoso che gli precipita la 
formola de’ suoi concetti, ma perfino il muoversi del letto, lo scrosciare 
del tavolo, il tremolio della penna, non pud essere questi che allucinato, 
e una prova egli stesso singolarissima ne fornisce nel lib. De Varietate, 
scrivendo certo in un momento lucido: « Ego certe nullum demonem aut 
Oenium hubeo, sed mihi pro bono Genio data ratio » pochi capitoli dopo 
aver descritto e particolarmente la natura del Genio addetto a lui e a 
sun padre.

Cosi pure la credenza al pronostico dei sogni nata dall’ ignoranza 
cnmpleta dei rapporti della natura con I’uomo, dal desiderio d’allargare 
il limitato presente, e una delle piii radicate ed universali delle tante 
■che deturparono fino dalla culla la specie nostra; essa era in voga certa- 
mente anche nella plebe del secolo di Cardano; ma nel regno dei dotti n’e- 
rano cancellate fino le orme; troppo lo confermano i suoi biografi 
contemporanei che lo chiamano pazzo per cio solo « nec video quant 
aliud existimetur (dice p. es. Naudeo Praef. 5), qui somniis, ostensis 
jidem lutbens ex vetularum delirantium observationibus pendeat. » Gia sor- 
geano Telesio, Cartesio, Baeone, Scaligero, Campane/la; e C.ardano stesso 
non s’era spesso elevato sopra i pregiudizj anche dei piii grandi contem- 
poranei? egli pe 'I primo in medicina avea osato abbattere il Qateni- 
smo, onorare e criticare Ippocrate; in tcologia merito da Scaligero il 
titolo di empio: egli, che adotta tante idee magiche, fu il percursore di 
Wicro, di Bavle e di Grangeron, di Muratori e di Zimmermann nel cre
dere allucinati li ossessi e le streghe, ecc.; che piii? nel lib. de Subtili- 
tate, cap. XVIII, pag. 950, dopo avere esposte alcune illusioni che sof- 
ferse Andrea Osiander durante una quartana, aggiunge « similia haec 
prorsus exist into his qua videbantur eremum incolentibus magna ex parte; 
solitude ipsa, mensque aegra laboribus ac jejuniis, turn tempcratura mutata 
quod humor poterat in illos melancholicus repraesentabat, ecc., ecc.

Quando adunque Cardano non solo abbracciava quell' assurda cre
denza popolare dei sogni, ma ne facea scopo di lunghi lavori e bussola
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d’ogni sua azione, dovette certo sottostare ad una metamorfosi regre- 
diente, ad una qualche modificazione cerehrale che ridestasse su la c<>m- 
pressa logica e su le cancellate impressioni anteriori, istinti ed idee di 
uomo primitivo; e noi senza vagare nelle ipotesi ne abbiamo gia le 
traece nell* influenza ereditaria ed ipnotica ehe in lui pure si (v. c. 5) 
prepotente verificammo.

10. Da questo povero studio potrebbe forse confermarsi:
a — che vi pud essere una pazzia nei dotti, e questa incarnarsi 

nelle loro opere e in tutta la loro vita — come gia dimostrarono Ixlut 
e Leuret.

b — che si puo ereditare non solo la follia ma anche la forma 
speciale di essa (v. c. 3)

c — che la sureccitazione nervosa e la passione predispongono alia 
follia (v. c. 4)

d — che il sogno e spesso un sintomo, spesso una causa della paz
zia, e puo lasciare larghissime tracce negli scritti ed atti del pazzo 
(v. 5, 6, 7)

e — che nel sogno succede un equilibrio delle passioui violente, e 
si mettono in giuoco per morbosa delitescente volonta — senza avver- 
tirsene — una serie di moti mnemonici (v. 6).

Vorrei aggiungere un altro corollario, il piu caro ma il meno sicuro 
di tutti, ch’esiste anclie fra i manicomi I’uomo eterno di Vico, che v’ha 
un nucleo su cui si modellano e si stratificano il pazzo, il genio e I’uomo 
della storia; ma ad una mano piii abile il suggellare si grave problema.

Mi si permetta soggiugnere che non e al tutto da lasciarsi questo 
genere di ricerche in un paese, in cui il genio quasi sempre impari, 
seinpre mal temperato alle circostanze, trovo spesso nel suo ingegno il 
suo delitto e il suo supplizio; e uno studio non privo di quella volutta 
malinconica che si prova a sconfortarsi con errori almeno grandi; che 
indirizza I’intelletto all'analisi minuta, non privandolo di qualche vivo 
raggio di sintesi, e senza pericolo altrui avvezza alia diagnosi l'occhio 
quando piu riposato e maturo converra rivolgerlo nei manicomi... e 
nel mondo.

C esare Lomhroso.
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L’Uomo e la sua missione.

Nemo propheta in patria.

Se dall’esame analitico dei fattori psichici e dallo studio di alcuni 
caratteri peculiari della personality, si potesse desumere un concetto lo- 
gico della vita, si sarebbe tentati di ridurre tutto I’innoniinato contin- 
gente umano ad alcuni tipi fondanientali che ricompaiono a periodi 
nella storia del pensiero e dell’azione, per continuare un’opera gia ini- 
ziata nel tempo, realizzare un sogno secolare o ridestare un mondo ad- 
dormentato negli alterni crepuscoli della coscienza umana.

Uno studio comparativo di questo genere, condotto con spirito scevro 
da preoccupazioni scolastiche o religiose, costituirebbe forse il miglior 
corollario scientifico alia dottrina, tan to antica quanto combattuta, della 
reincarnazione.

Cambiano gli elementi del corpo e si rinnovano le cellule, nia per- 
siste un centro vitale, fors'anche una cellula madre che le procrea e 
riassume, e rimane il carattere dell'attivita psichica, il timbro fondanien- 
tale dell’individuo che risponde diversamente secondo la diversity del- 
I’ambiente e dei rapporti, ma che e sempre consono a se stesso nel suo 
continuo divenire. Nel flusso e nel riflusso della vita I'uomo dimentica 
e si dimentica, ma la sua storia rimane impressa negli strati piu profondi 
del suo essere, nelle pieghe piu recondite del suo organismo vitale e si 
rivela oscuramente come istinto, legge fatale di causalita, a rappresen- 
tare quetlo che i teosofi chiamano Kurina, a stabilire la identity sostan- 
ziale dell’individuo nitre i limit! della memoria.

Con simile procedimento si sta ora ricostruendo la storia. Le tra- 
dizioni dei padri hanno stancato la memoria dei posteri e si sono am- 
pliate di tutto I’orizzonte fantastico della leggenda. immani cataclismi, 
smembrando I’unita primordiale, avevano lasciato nella rimembranza delle 
genti un solco di terrore, e i singoli gruppi dispersi avevano perduto gli 
esatti contomi della realta.

Cost deve succedere dell’individuo nelle crisi parziali della vita e in 
quella catastrofe finale che si chiama la morte.
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Ora la storia del mondo e dell’uomo non si attinge piu quasi esclusi- 
vamente alia memoria dei popoli, ma si deduce dallo studio delle stra- 
tificazioni telluriche, dal patrimonio linguistico, dai residui coevi, dal 
meccanismo stesso della nostra vita moderna che nell'essere suo com
pendia tutte le attivita del passato.

A quando la ricostruzione storica della personalita umana?
Studiare e ricercarsi, e la scienza un ricordare, un riconoscersi del- 

l’uomo ne’ suoi elementi costitutivi, direttamente e non attraverso il 
prisma della memoria che decompone le immagini e subisce tutte le alte- 
razioni della Inntananza.

• • *

Degli uomini-tipi e fatta la storia: essi vengono a stabilire il 
nesso logico net caos fluttuante delle umane vicissitudini. La folia pas- 
siva che si chiude nel breve circolo della propria generazione e balbetta 
stentatamente una sillaba del libro della vita, ripudia o fraintende questi 
rappresentanti del Logos che incarna attraverso i secoli una immortale pro- 
messa.

Essi portano con se nascendo il proprio destino, hanno 1’ inquie- 
tudine della gestante, sono posseduti dal demone dei mondo nascituro, 
subiscono I’ attrazione del mistero e si distinguono facilmente dalla 
folia per la loro ostinata tenacia e per le loro stranezze. Hanno una 
missione da compiere che la memoria non ricorda piu, ma tutto I’essere 
loro e teso come un arco verso una meta e non possono vivere che per 
essa. Percio stesso esorbitano i limiti del loro tempo e come sono la 
sintesi del passato sono pure gli araldi del futuro, coloro che gettano 
le sementi del ritorno.

Questi grandi non sono mai prudenti: altri costruiscono le dighe, 
si affannano a contenere nei giusti limiti le forze e il pensiero, forbi- 
scono le parole e affilano la penna e correggono le bozze di stampa. 
Dell'idea che passa alta nel cielo storico e che non basteranno i secoli 
a contenere, essi traggono la scienza in pillole per li stomachi deboli 
che non sopportano le verita troppo rudi, e nella loro pochezza hanno 
tutta la spavalda prosopopea di uomini necessari. Ma il fiume regale 
passa non ostantc il fremito delle rive troppo anguste e se pur s’inabissa 
toma, per sotterranee vie, a rivedere la luce e a portare la fecondita delle 
acque ad altri popoli e ad altre terre.
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P *  *

D i q u e s t  a  r a z z a  d ’u o m in i  fu  C e s a r e  L o m b r o s o .  I c a r a t te r i  d e l  g e n io  

c h e  e g li  c o s i a m o r o s a m e n te  s tu d io ,  si r i s c n n t r a u o  p a le s e m e n te  n e l l 'o p e r a  

■e u e l la  e s is te n z a  d i Iu i e  b a s te r e b b e  r a m m e n ta r e  q u a lc h e  n o to  e  g u s to s is s im n  

a u e d d o t o  d e l la  s u a  v ita  p r iv a ta  p e r  e s s e r n e  c o t iv in t i .  E g li s e m in a v a  a  

p ie n e  m a n i n e i s u o i  s c r i t t i  le  im p r o p r ie ty  d i  s t i le  e  le  id e e ,  t r a s c u r a v a  

g l i  e r r o r i  d i  s ta r a p a ,  n o n  s o f is t ic a v a  t r o p p o  s u l  m a te r ia le  p u r c h e  p o te s s e  

s e r v i r e  a l le  s u e  g e u ia l i  c o s t r u z io n i ,  e  t u t t o  q u e s to  c o n  a d o r a b i le  se m - 

p l ic i ta  e  d is in v o l tu r a .

M a la  s u a  te s i e r a  g ia  il r i s u l t a to  d i u n a  s in te s i  p o t e n t e  c h e  

tr o v a v a  in  s e  s te s s a ,  u e l la  s u a  c o m p le s s i ta  m e ra v ig l io s a  g l i  e l e m e n t i  d e l la  

p r o p r ia  g iu s t if ic a z io n e . E g li c o g l ie v a  i r a p p o r t i  I o n ta n is s im i d e i f a t t i  

dispersi ntilo spazio e nel tempo —  I’e s p r e s s io n e  e  s u a  —  e  d a i lo r o  c a 

r a t t e r i  s a p e v a  r ic o n o s c e r n e  la  p a r e n te la  e  d e s u m e r n e  la  le g g e .  II v a s to  

p r o c e s s o  d i a s s o c ia z io n e  d e l le  id e e  c h e  s o r p a s s a v a  in  Iu i la  c o m u n e  ca - 

p a c ita ,  f a n n o  s e m b r a r e  i s u o i  e n u n c ia t i  p iu t t o s to  c o m e  il f r u t t o  d i u n a  

in tu iz io n e  g e n ia le  c h e  d i u n a  p e d i s s e q u a  e  m in u z io s a  r ic e rc a ;  m a  c io  n o n  

e , e  g li r im a n e  in t ie r a  la  g lo r ia  d i e s s e r e  schiavo dei fa tti c o m e  e g li  s i 

p r o c la m a v a .  C h e  se  a  Iui la  n a t u r a  si r iv e la v a  c o n  s p o n ta n e o  a b b a n d o n o  

e  p e r c h e  e g li s a p e v a  c o n s e r v a r e  d a v a n t i  a d  e s s a  la  s e r e n a  v e r g in i t a  d e l lo  

s p i r i to  c h e  n o n  h a  a n c o r a  im p a r a to  a  m e n t i r c  a  s e  s te s s o .

1 fa tt i  e r a n o  p e r  lu i la  n o r m a  d e l la  c o s c ie n z a  e  n o n  p o te v a n o  e s s e r e  

e s c lu s i  o  m u t i la t i  d a  p r e c o n c e t t i  s c ie n t if ic i  o  m o ra l i .  E  n o n  si c r e d a  c h e  

g l i  m a n c a s s e  q u e l l ’ i s t in to  d i r e s is te n z a  c h e  e  u n a  s a lv a g u a r d i a  d a l l ’ e r-  

r o r e  e d  u n a  g a r a n z ia  d i s e r i e t a ; a  s f a ta r e  s im ile  I e g g e n d a ,  s e  m a i c o r-  

r e s s e ,  b a s te r a  r ic h ia m a re  la  s to r ia  d e l s u o  p r o g r e s s iv e  a t t e g g i a m e n to  d i 

f r o n te  a l p r o b le m a  s p i r i t ic o ,  e  d e l la  s u a  m o tiv a ta ,  le n t is s im a  e  g r a d u a te  

c o n v e r s io n e .  C io  s a r a  a n c h e  d i m o n i to  a l ia  c r i t ic a  c h e  n o n  h a  

n ia n c a to  e  n o n  m a n c h e r a  d i a p p u n t a r e  q u i ,  p iii  c h e  a l t r o v e ,  i s u o i  s t r a l i :  

lo  s p ir i t i s m o  e  u n  c o m o d o  b e r s a g l io  e d  e s s a  vi si s b iz z a r r is c e  a l le g r a m e n te .

N e lla  r a p id a  e v o c a z io n e  c h e  v e r r o  f a c e n d o  d e i  m o m e n t i  c h e  c o n t r a s -  

s e g n a n o  1’e v o lu z io n e  d e l  p e n s ie r o  lo m b r o s ia n o  in  r a p p o r t o  a l io  s p i r i t i 

s m o ,  m i s e r v i r o  d e l le  s u e  s te s s e  p a ro le .

N e ll’o p u s c o lo :  Influenza della civiltd sulla pazzia e della pazzia sulla 
civiltd, C e s a r e  L o m b r o s o  s c r iv e v a  f in  d a l 1856, d o e  a  v e n t ’a n n i :

« L’epidemia di Redrouth si diffuse sempre fra lepersonedel piii limitato in- 
lelletto, mentre quaudo in questi ultimi anni, quantunque gia commossi da guerre

**
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d i p rin c ip ii, e d  in felici, si m an ifes to  e  sp a rse  il p re g iu d iz io  del m ag n e tism o , e  q u e llo  

a n c o r  piii s to lid o  d e i tavoli parlanti, q u e s to  n o n  so rp a sso  tnai il co n fin e  d 'u n  

e r ro re  d iffu so , e  l’a lien a z io n e  d a  q u e s to  la to  n o n  e b b e  c h e  v ittiinc  iso la te , $/>c- 
radiche.» (pag . 19-20)

V e n t ’ a n n i  d o p o  n o n  lo  t r o v ia m o  c a m b ia to ,  s o lo  il s u o  a t te g g ia -  

r n e n to  n o n  e  p iu  c o s i e s c lu s iv o . In  Pazzi e Anomali c o m p a r s o  n e l 

1886 , r i s p o n d e n d o  a d  u n  a r t i c o lo  d i L u ig i C a p u a n a  fa v o re v o le  a l ia  te s i 

s p ir i t ic a ,  L o m b r o s o  te rm in a v a  c o s i il c a p i to lo  s u l le  m e ra v ig lie  d e l l ’ ip n o -  

t i s m o :

N on  p o sso  n em m en o  so sp e tta re  ch e  E lla e  I’e g rc g io  su o  c o lla b o ra to re  

s ia n o  in fa tu a ti d e lle  u b b ie  s p ir i t is t ic h e ; n o ; so lo  lia n n o  p e r  q u e s te  u n a  ta l 

q u a le  co n d isc e n d e n z a  fin o  ad  an u n e tte re  a lcu n e  de lle  ip o te s i piu v erosim ili, e 

s ta  b e n e ; ne p o tre b b e  es se re  a ltr im en ti con  uon iin i ch e  d i ta n to  s ’ele- 
v an o  nel m o n d o  le t te r a r io ; n ia  c io  non  b a s ta  a  d isa rm arin i, sia  p e rc h e  h o  u n a  

te m p ra  esclusiva , in to lle ra n te  ch e  e il in io  vizio e  in sien ie  la in ia  f o r z a ; ed 

an c h e  p e rc h e  p o r to  la co n v in z io n e  p ro fo n d a  ch e  in q u es te  cose  b as ta  co n ce- 

d e re  al vo lgo , g ia  p ro n o  a lle  fan tasie , un  p icco lo  rivo  p e rc h e  q u e s to  d iv en ti, in 

b rev iss im o  tem p o , un g ro sso  to r re n te . * (pag . 72)

E neU’appendice critica agli Studi sull'ipnotismo rincarava:

< Datemi mille modi nuovi di concepire la materia, ma per carita non ia- 
tenii concepire gli spiriti delle specchiere e delle poltrone.»

Se non che, in un articolo sulla Influenza della civiltd sal genio, pub- 
blicato nel 1888, numero 29 del Fanfulla della Domenico, Lombroso, im- 
pressionato da alcuni caratteri dei fenomeni ipnotici da lui studiati, 
riconosceva, con grande sincerity e franchezza, la posizione sua e della 
scienza di fronte ai fatti nuovi.

« Ogni eta e immatura egualmente per le scoperte che non avevano pre- 
cedenti, e quando e immatura, e nell’incapacita di accorgersi della propria 
inettitudine ad adottarle. 11 ripetersi della stessa scoperta, preparando il cer- 
vello a subirne l’iniprcssione, trova man mano sempre meuo riluttanti gli animi 
ad adottarla. Per sedici o vent’anni in Italia si e creduto pazzo, dalle migliori 
autorita, chi scopriva la pellagrozeina, ancora adesso il mondo accademico 
ride dell’antropologia criminale, ride dell’ipnotismo, ride dell’omeopatia; chi 
sa che io ed i miei amici che ridiamo dello spiritismo, non siamo in errore; 
poiche noi siamo appunto come gli ipnotizzati, grazie al misoneismo che in
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tu tti n o i cova, n e ll’im p o ssib ilita  d ’ac co rg e rc i d i e ssere  nello  e r ro re  e p ro p rfo  

co m e m olti a lien a ti, e ssen d o  no i al b u io  del v ero , r id iam o  di qu e lli ch e  non 
lo so n o . »

E piu tardi, dopo che I’insisteuza di Ercole Chiaia lo ebbe trascinato 
ai primi esperimenti, in una famosa lettera da lui diretta ad Ernesto Ciolfi e 
comparsa nella Tribuna Giudiziaria del 15 luglin 1891, Lombroso faceva 
la famosa dichiarazione che e ormai divenuta un luogo comune:

• lo  so n o  in o lto  v e rg o g n a to  e d o le n te  d i av e r c o m b a ttu to  con  ta n ta  ten ac ia  
la possib ility  d e i fa tti cosi d e tti sp iritic i. >

Dichiarazione ribadita un anno dopo in un’altra lettera al dott. Ni
cola Santangelo:

« N ello  sp iritis in o  ci so n o  fa tii nuovi d a  s tu d ia re  e  ino lto . lo  sv e n tu ra ta -  

m en te  ho  p o ch i m ezz i; m a non  n ia n ch e ro  di a p p ro f it ta re  di q u e lli c h e  mi sa- 
ra n n o  fo rn iti. »

E solennemente confermata in un articolo apparso il 7 febbraio 1892 
nella Vita Moderna che si pubblicava allora a Milano; articolo pero an- 
cora fieramente avverso all*ipotesi spiritica, a proposito della quale pre- 
metteva :

« Egli e ch e  a lcu n e  osserv az io n i e ra n o , e c re d o  a n c o ra  sieno , p riv e  d ’o gn i 

cred ib ility . Q u ella , p e r  esem p io , di fa r  p a r la re  ed ag ire  i m orti, s a p en d o s i tro p p o  

b en e  ch e  i m orti, m assim e d o p o  q u a lch e  an n o , non so n o  ch e  un  am m asso  di 

so s tan za  in o rg an ica . E ta n to  s a re b b e  vo le re  che le p ie tre  p en sasse ro  e parlas- 

se ro . »

E dopo la breve esposizione di alcuni fenomeni constatati in una 
seduta coU’Eusapia, presenti Tamburini, Virgilio, Bianchi, Vizioli, pro- 
seguiva:

« Q u esti so n o  i fa tti. O ra  n essu n o  di q u es ti fa tti (che b iso g n a  am m ette re  
perchfe ch i p u o  n e g a re  i fatti q u a n d o  si so n o  v ed u ti? )  e d i t a l t e m p r a  d a  d o v e r  

p re su p p o rre , p e r  sp ieg arli, un  m o n d o  d iffe ren te  d a  q u c llo  c h e  e  am m esso  d a i 

n ev ro p a to lo g i. »

E concludeva:

« S tu d iam o  d u n q u e , com e nelle  nev ro si, co m e n e lla  c rim in o lo g ia , com e 

n e ll 'ip n o tism o  il so g g e tto  p iu  ch e  il fen o m e n o , e n e  tro v e re m o  la sp ie g az io n e  

p iu  p ie n a  e  m e n o  m ern v ig lio sa  ch e  a tu tta  p r im a  n o n  si cred e tte .*
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Cosi fu che, stiidiando il soggctto piti die il fenomeno Cesare Lom- 
toroso intravvide la formidabile realta e se lie ritrasse quasi pauroso cer- 
cando delle spiegazioni che rivelano tutto il suo imbarazzo. Ecco la chiusa 
di un fanioso articolo apparso nella Rivista d' Italia del febbraio 1904 
col titolo I nnovi orizzonti della Psichiatria.

E d a  qu i si sc ivo la , se il passo  non  e te m e ra r io , a q u e l m o n d o  a n c o ra  

occu lto , so g g e tto  a d isp u te  feroci tra  ch i o sse rv a  e ac ce tta  q u e llo  ch e  osse rv a , 

c  1’accad em ico  ch e  c h iu d e  g li ocelli p e r  non  v ed e re  ; a  q u e l m o n d o  c h e  m ala- 

n ien te  vien d e tto  sp iritico , e di cu i a lcu n e  m an ifestaz io n i, p e r  o p e ra  d i a lcu n i 
s in g o la r i in d iv id u i, d e tti n ied i, v an n o  m o ltip lican d o si o g n i g io rn o , co m e la  le- 

v itazione, il vo lo  len to  d e l c o rp o  sen za  sfo rzo  p e r  ch i lo  e se rc ita  o  m eg lio  Io 

su h isce , com e il m o to  di o g g e tti in an im a ti, e q u e llo  c h e  e  p iu  s in g o la re , le m a

n ifestaz io n i d ’esseri ch e  h an n o , p e r  q u a n to  b iz za rra  e  b isb e tica , u n a  v o lo n ta , 

u n a  id eaz io n e , com e fo sse ro  esseri vivi, e q u a lch e  v o lta  u n a  p re sc ien z a  dei 

fa tti ch e  s ta n n o  p e r  avven ire . D o p o  averli n eg a ti, p rim a  di averli o sse rv a ti, ho  

d o v u to  ac ce tta rli q u a n d o  m io  m a lg rad o  me ne v e n n e ro  so tto  g li o cch i le p ro v e  

pin palesi e p a lp i ta n t i ; e non  ho c re d u to  ch e  il non  p o te r  sp ie g a re  q u es ti fa tti 

d o v esse  o b b lig a rm i a n e g a r l i ; m a del resto , co m e le leg g i su lle  o n d c  d i H ertz , 

sp ie g a n o  in g ra n  p a r te  la te lep a tia , cosi le n u ove sc o p e r te  su lle  p ro p rie ta  rad io - 

a ttive  di a lcun i m etalli, il radium in ispecie , m o s tra n d o c i c h e  vi p o ssa n o  e sse re  

non so lo  b rev i m an ifestaz io n i, m a un co n tin u o , en o rm e  sv ilu p p o  d i en e rg ie , d i 

luce  e ca lo re , sen za  a p p a re n te  p e rd ita  di m a teria , a n n u lla n o  l’o b iez io n e  p iu  

g ra n d e  che lo sc ieu z ia to  d o v ev a  o p p o r re  alle m an ifestaz io n i sp ir itich e  m isterio se .

E q u i mi ferm o , ch e  I’es ten sio n e  stessa  deg li o rizzo n ti c h e  mi si a ffac c ia n o  

in n an z i mi sp a v en ta  p iu  ch e  non  mi a ttra g g a . E se n to  g ia  su ssu rra re  d a  uo- 

m ini d eg n i di o g n i r isp e tto  ch e  cosi c o n tin u a n d o  si va n e ll’a s su rd o , nel para- 

do sso , e che D io  non voglia , n e lP im m orale . M a io d ic h ia ro  ch e  i fa tti s c ie n ti

fic! non  p o sso n o  esse re  m orali ne im m o ra li : so n o  fatti. E c o n tro  q u es ti si sp u n ta  

I’o p in io n e  an c h e  p iu  v en e ran d a . A g g iu n g o  ch e  m olte  v erita , a p p u n to  p e rc h e  

ta li, d e s ta n o  r ip u g n a n z a  e so n o  plii co m b a ttn te . »

**•

Qui non doveva ne poteva fermarsi Cesare Lombroso che nel 
frattempo non aveva niai trascurato di approfittare delle occasioni che 
gli si presentavano per studiare il mondo occulto. E nella Lettura del 
settembre 1907 cosi scriveva in un articolo su: Fusapia paladino e lo 
spiritis/no, che segna una decisa evoluzione:

E ’ la p rim a  volta , se non  e rro , ch e  ci avv ic in iam o  in tim am en te , spe rim en - 

ta lm en te , ai fen o m en i, anzi d ire i a ll 'o rg a n ism o  co s id e tto  sp iritico , a q u e i rap-
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p re se n tan ti tra n s ito r i, ev an escen ti d e lla  v ita , d e ll’a l d i la, d i cu i si v u o le  negare- 

I’esistenza , m a lg ra d o  la le g g e n d a  u n iv e rsa le  r ib a d ita  d a  inille  fa tti ch e  con ti- 

n u a m e n te  r ip u llu la n o  so tto  i n o s tr i o cch i. E si tro v a  ch e  io  av evo  g ia  p resen - 

tito  q u a lc h e  a n n o  fa, c h e  essi d e v o n o  a p p a r te n e re  a  q u e ll’a ltro  s ta to  d e lla  m a

te ria , lo  s ta to  ra d ia n te , ch e  h a  o rm ai m esso  sa ld o  p ie d e  ne lla  sc ien za . Q u es ta  

a p p u n to  e  la so la  ip o te s i ch e  p o ssa  co n c ilia re  la  c re d e n z a  an tica , u n iv e rsa le  

d ’u n a  p e rs is ten z a  d e lla  v ita  d o p o  m o rte , co i p o s tu la ti d e lla  sc ien za , se c o n d o  

cu i se n za  o rg a n o  n o n  vi & fu n zio n e , e  n o n  vi p u d  esse re  fu n z io n e  sen za  p e r

il it a  d i p eso , e  ct co n c ilia  con  q u e ll’a ltro  fen o m en o , d i q u e lle  strie , cioe , e  fasci- 

r a d ia n ti ch e  c o m p a rv e ro  in  a lcu n e  se d u te  con  E u sap ia ...

< E d ev e  e s se r  u n a  so s tan za  la q u a le  s fu g g e  p o i al n o s tro  ta tto , p e rc h e  p iu  

f lu id a , p iu  so ttile  d i un  co m u n e  gas, d e ll’o ss ig en o , p e r  esem p io , o  d e ll’azo to , 

d i cu i u n  te m p o  n eg a m m o  ed  a n c o ra  fo rse  n e g h e re m m o  I’es is ten za  se la chi- 

m ica n o n  ci so c co rre sse  con  sp ec ia li reaz io n i. E v id e n tem e n te  p e ro  q u es ti esseri 

o  r im a n en ze  d i esseri, n o n  a v re b b e ro  m o d o  d i a s su m ere  ta le  co n s is ten za , d i 

in c a m a rs i, se n o n  p re n d e sse ro  a  p re s ti to  m o m e n ta n e a m e n te  u n a  p a r te  d e lla  
so s tan za  del m ed iu m , ch e  e  in q u e l m o m en to  as so p ito , q u as i a g o n ic o ; ed  e 

p erc id , p e r  lo pifi che d i p o co  se  ne a l lo n ta n a n o ;  n ia  q u e s to  n o n  e sc lu d e  la 

lo ro  es is ten za  an c h e  al di fu o ri d i q u es ti com e, p e r  e sem p io , nelle  case  hantees. *

Ma il fenomeno centrale, quello che doveva vincere definitivamente, 
non solo la diffidenza scientifica ma anche la coscienza morale di Ce- 
sare Lombroso, fu la ripetuta manifestazione di sua madre. La prinia 
risale al 1902 ed egli cosi ce la descrive in un articolo Sui fenomenl 
spiritici e la loro interpretazione, apparso nella Ixttura del novembre 1906:

• . . .  E su b ito  d o p o  vidi, e ra v a in o  in sem io scu rita  a  luce rossa , staccarsi 
d a lla  te n d a  u n a  fig u ra  a lq u a n to  b assa  com e e ra  q u e lla  d e lla  niia m am m a, ve- 

la ta , ch e  fece il g iro  co m p le to  del tav o lo  fin o  a m e, su ssu rra n d o m i delle  p a

ro le  d a  n io lti u d ite , non  d a  m e, s o r d a s t r o ; ta n to  ch e  io  q u as i fu o r  di m e da lla  

em o z io n e  la su p p lica i di r ip e te r le , ed  essa r ip e te :  Cesar, fio  mio, il ch e  con- 

fesso  su b ito  non  e ra  nelle  su e  a b i tu d in i ; essa  in fa tti, ven e ta , aveva I’a b itu d in e  

di d irrn i mio fiol, e d is taccan d o s i un  m o m en to  i veli d e lla  facc ia  mi d ie d e  un 

b ac io . L ’ E u sap ia  in q u e l m o m en to  e ra  ce r tam e n te  te n u ta  p e r  m an o  d a  d u e  

p e rso n e  ed  essa  ha u n a  s ta tu ra  d i a lm en o  d ieci cen tim etri p iu  a lta  d i q u e lla  

de lla  m ia p o v e ra  m am m a. *

E  nella sua recensione dell’opera di Enrico Morselli: Psicologia e 
Spiritismo in Luce e Ombra, giugno 1908, Lombroso commentava:

> Q u a n d o  ho  riv ed u to  m ia m a d re  ho  se n tito  n e ll’an im o  u n a  delle  co m m o - 

zioni piii soav i de lla  m ia vita , un  p ia ce re  ch e  g iu n g e v a  a lio  sp asim o , in n a n z i
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a l  l| u a le , n o n  mi s o r g e v a  u n  se n  so  d i r i s e n tim e n to ,  in a  d i g r a t i t u d in e  p e r  c h i  

m e  la  g e t ta v a  d o p o  ta n t i  a n n i f ra  le b r a c c i a ; e d  in n a n z i  a l g r a n d e  a v v e n i-  

m e n to  a v re i d im e n t ic a to ,  n o n  u n a , m a  m ille  v o lte  la  p o s iz io n e  n o n  c e r to  n o - 

biliare d e l l ’ E u s a p ia , c h e  a v e v a  f a t to  p e r  m e , s ia  p u r e  a u to n ia t i c a m e n te ,  c io  

c h e  n e s s u n  g ig a n te  d e l la  fo r z a  e  d e l  p e n s ie r o  a v r e b b e  p o tu to  fa r e . »

In q u e s te  p a r o le ,  p iii c h e  la  f r e d d a  c o n v in z io n e  d e l lo  s c ie n z ia to ,  vi- 

h ra ,  c io  c h e  i c r i t ic i  n o n  m a n c h e r a n n o  d i s o t to l in e a r e ,  la  n o t a  c o m m o s s a  

e  c o m m o v e n te  d e l  s e n t im e n to ,  m a  c io  e  n a tu r a le  e  g iu s t i f ic a to  q u a n d o ,  

c o n ic  n c l c a s o  d i L o n ib r o s o ,  a l tr i  n u m e ro s i  e le m e n ti  d i p r o v a  h a n n o  

v in to  le  u l t im e  r e s is te n z e  d e l la  p r u d e n z a  s c ie n tif ic a .

A n c h e  W illia m  C r o o k e s  n e l le  u l t im e  s u g g e s t iv e  p a g in e  d e l s u o  l ib r o  : 

Ricerche. sui fenomeni delh  Spiritualismo, la  d o v e  n a r r a  i s u p r e m i  a d d i i  

d e l la  m is te r io s a  p e r s o n a l i ty  c h e  r i s p o n d e v a  a l n o m e  d i K a tie -K in g , il s o m m o  

c h im ic o ,  n a to  e v is s u to  f ra  g li s t r u m e n t i  d i p r e c is io n e  e  le  p a z ie n ti  e s p e -  

r ie n z e  d i la b o r a to r io ,  r o n ip e  in  u n o  s q u a r c io  l i r ic o  c o r r i s p o n d e n te  a l g r a d o  

d i te n s io n e  d e l s u o  s p i r i to  e  a lia  s t r a o r d in a r i a  n a t u r a  d e l  f e n o m e n o  al 

q u a l e  r ip e tu ta m e n te  e  p e r  l u n g o  te m p o  a v e v a  a s s i s t i t o :

F.ssa creava intorno a s'e un’atmosfera di vita
sembrava che i stioi occhi rendessero l’aria stessa piit luminosa;
cost dolci, cost belli, coatenevano
tutto quanto nai possiamo immaginare dei cieli. II

II p iii f r e d d o  s p i r i to  p o s i t iv is ta  n o n  p o t r e b b e ,  per le prime volte, 
a s s is te re  in d if f e r e u te  a n c h e  a i p iii f a m ig l ia r i  f e n o m e n i  d e l la  n a tu r a ,  q u a li  

s o n o  q u e l l i  d e l n a s c e re  e  d e l m o r ir e ,  a  m e n o  d i e s s e r e  c la s s i f ic a to  in  u n a  

s p e c ie  a n im a te  in fe r io r e  a l l ’u m a n a .  P o ic h e  la  s u a  in s e n s ib i l i ty  in  q u e s to c a s o ,  

n o n  s ta r e b b e  a  p r o v a r e  u n a  s u f f ic ie n z a ,  m a  p iu t to s to  u n a  in c a p a c ity  re a t-  

t iv a  p r o p o r z io n a t a  a l ia  c o m p le s s i ta  d e l f e n o m e n o  c h e  g li si p r e s e n ts .  N o n  

e  c h e  la  t r i s te  e  t r i ta  c o n s u e tu d in e  q u e l la  c h e  ci fa  s e m b r a r  o v v ii i p iii 

o s c u r i  f e n o m e n i ; I 'a b i tu d in e  o t tu n d e  le  n o s t r e  m ig l io r i  f a c o lta  e  p e r  e s sa  

la  n a tu r a  ci d o m in a  e  ci c o n q u id e ,  im p o n e n d o s i  a l ia  n o s t r a  s tu p id a  in c o -  

s c ie n z a  c o ’ s u o i p iii t e n e b r o s i  m is te r i .

Vi s o n o  d e i ca s i in  c u i lo  s c ie n z ia to  d e v e  n e c e s s a r ia m e n te  v a rc a re  

I’a h is s o  c h e  s e p a r a  il n io n d o  f e n o m e n ic o  d a  q u e l lo  d e l la  c o s c ie n z a  e  

f o n d e r s i  c o l s u o  s o g g e t t o . s e  v u o l s o r p r e n d e r e  il f a t to  n e l la  s u a  e s s e n z a  

e d  e  q u a n d o  si t r a t t a  d i f e n o m e n i  c o m p le s s i ,  a l ia  v a lu ta z io n e  d e i q u a li  

e  n e c c s s a r io  u n  e q u iv a le n te  p s ic h ic o  p e r s o n a te .
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N o n  vi s ie te  in a i c h ie s t i  p e r c h e  a lc u n i  c r e d o n o  s e n z a  a v e r  m a i v e d u to ,  

e d  a l tr i  n e g a n o  m e n t r e  s t a n n o  o s s e r v a n d o  ?  lo  h o  p o tu to  a s s is te re  p iu  

d 'u n a  v o lta  a q u e s to  c u r io s o  f e n o m e n o  d i e s a l ta z io n e  o  d i  a to n ia  p s ic h ic a  

a  c u i le  s e d u te  m e d ia n ic h e  si p r e s ta n o  m ira b i lm e n te .  E ’ d u n q u e  n ec es -  

s a r ia  in  c e r ti  ca s i u n a  equivalenza f ra  l 'o r g a n o  d i c h i p a r la  e  q u e l lo  d i 

c h i a s c o l ta  p e r c h e  la p a r o la  s ia  in te s a ,  e  a  q u e s to  s in c r o n i s m o  b is o g n a  

p ie g a r s i  se  si v u o l c o m p r e n d e r e ,  fin  d o v e  c io  e  c o m p a t ib i le  c o l la  in d ip e n -  

d e n z a  d e l l ’o s s e rv a z io n e .

T a lv o l ta  n e l c o r s o  d e l le  m ig l io r i  s e d u te  qtiafc/ie cosa vi a v v e r te  c h e  n e l- 

1 'a m h ie n te  si o p e r a  u n a  fu s io n e  e  c h e  v o i p u r e  s ta te  p e r  e n t r a r e  n e l c i rc o lo  

d e l le  a t t iv i ta .  II d o t t .  V isa n i S c o z z i, t a n to  b e n e m e r i to  d e i n o s tr i  s tu d i  p e r  

il s u o  l i b r o : La Medianita, d a  m e  in c i ta to  a  s c r iv e re  su  a lc u n i  f e n o m e n i  

m e d ia n ic i ,  m i d ic h ia r a v a  d i e s s e r n e  t r a t t e n u to  d a l la  im p o s s ib i l i ty  d i ren -  

d e r e  in  m o d o  a d e g u a to  il vatore psico/ogico dell’ambiente, c o s t i tu i to  d a  c id  

c h e  L o m b r o s o .c o n  f ra s e  p o e t ic a  q u a n to  e f f ic a c e , c h ia m a v a  atmosfera di ter- 
rorc e r ife r iv a  a d  u n a  q u a r ta  d im e n s io n e  d e l lo  s p a z io  e  d e l te m p o .

M a  p e r c h e  n o n  si c r e d a  c h e  C e s a r e  L o m b r o s o  s ia  s ta to  p o r ta to  a lle  

s u e  u l t im e  c o n c lu s io n i  u n ic a m e n te  d a l s e n t im e n to ,  r ip r o d u c o  d a l lo  s te s s o  

a r t i c o lo  d e l la  Lctiura le r a g io n i  c h e  fin  d a l 1906 g li f e c e ro  a d o t t a r e  p e r  

c e r t i  c a s i, I 'in te r v e n to  d e g l i  s p ir i t i .  C o m e  tu t t i  s a n n o  p r im a  e g li  a v e v a  

c e r c a to  d i s p ie g a r e  i f e n o m e n i  te le p a t ic i  e s c lu s iv a m e n te  c o l la  t e o r i a  d e l le  

v ib r a z io n i  e  q u e l li  d i s c r i t tu r a  m e d ia n ic a  c o l l ’a t t iv i ta  in c o n s c ia  d i u n  e m i-  

s f e r o  c e r e b r a te  n o r m a lm e n te  in e r te .  E c c o  c o m e  e g l i  s i r i p r e n d e :

M a  g iu s ta m e n te  m i si fe c e  o s s e rv a re  d a l l ’E rm a c o ra  c h e  I’e n e r g i a  d e l  m o to  

v ib r a to r io  d e c re s c e  c o m e  il q u a d r a t o  d e lle  d i s t a n z e ; e  a l lo r a  s e  si p o s s o n o  s p ie 

g a r e  le  t r a s m is s io n i  d e l  p e n s ie ro  a  b r e v e  d is ta n z a ,  m a le  si c a p is c o n o  i c a s i d i 

t e l e p a t i a  d a  u n  e m is fe ro  a l l ’a l t r o  d e l la  t e r r a  e  c h e  v a d a  a  c o lp i r e  il p e r c ip ie n te  

s e n z a  d is p e r d e r s i ,  m a n te n e n d o  u n  p a ra l le l is m o  p e r  m ig lia ia  d i c h ilo m e tr i ,  p a r-  

t e n d o  d a  u n o  s t r u m e n to  n o n  p ia n ta to  s u  u n a  b a s e  im m o b ile .  Q u a n to  a lia  sp ie -  

g a z io n e  a p p l ic a ta  a i m e d iu m  sc r iv e n ti  n o n  s e r v i r e b b e  p iu  p e r  q u e l l i  c h e  d e t-  

t a n o  a l io  s te s s o  te m p o  d u e  c o m u n ic a z io n i  c o n  le  d u e  m a n i e  c o n s e r v a n o  in a l- 

t e r a ta  la  lo r o  c o sc ie n z a . In  q u e s to  c a s o  i m e d ii d o v r e b b e r o  a v e re  t r e  o  q u a t t r o  

e m is fe r i .

• E d  e c c o  c o m e  la  s p ie g a z io n e  p iu  o v v ia  v a  a  r a g g iu n g e r e  q u e l l a  d e l  t r u c c o .  

S ’a g g iu n g a  c h e  i c a s i , d i r e m o  c ro n ic i ,  d i  lu o g h i hantis in  c u i  p e r  m o lti a n n i  

s i  r in n o v a n o  le  c o m p a r s e  d i fa n ta s im i o  d i  r u m o r i ,  c o lla  le g g e n d a  d i m o r t i  

t r a g ic h e  im p ro v v is e  c h e  n e  p r e c e d e t te r o  la  c o m p a r s a ,  e  se n z a  la  p re s e n z a  d i 

u n  m e d iu m , p a r la n o  c o u t r o  1’a z io n e  e sc lu s iv a  d i q u e s t i  e  a  p r o ’ d e l l ’a z io n e  d e i  

t r a p a s s a t i .
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E  d a  v e ro  f i lo s o fo ,  p e r  c u i  I’e s p e r ie n z a  s e c o la re  d e l l ’u m a m ta ,  r e g i-  

s t r a t a  n e l la  s to r ia  e  f is s a ta  n e l le  e r e d e n z e  u n iv e rsa l) ',  a s s u m e  c o n s is te n z a  e  

v a lo re ,  c o n c l u d e v a :

* Si h a  u n  b e l  d is p r e z z a re  le  o p in io n )  d e l  v o l g o ; n ia  s e  e s s o  c e r to  n o n  

p o s s ie d e , p e r  r a g g iu n g e r e  il v e ro , i m e z z i d e l lo  s c ie n z ia to  n e  la  s u a  c u l tu r a ,  n e  

il s n o  in g e g n o , v i s u p p l is c e  c o lla  m o lte p l ic e  e  s e c o la re  o s s e rv a z io n e ,  la  c u i  ri- 

s u l ta n te  f in isc e  p e r  e s s e re  s u p e r io r e  in  in o l ti  c a s i a  q u e l l a  d e l p iu  g r a n d e  g en io - 

s c ie n ti f ic o . E  c o s i (’in f lu e n z a  d e l la  lu n a ,  d e lle  m e t e o r e  s u l la  m e n te  u in a n a ,  d e l-  

I’e r e d i ta  m o rb o s a , d e l la  c o n ta g io s i ta  d e l la  tis i v e n n e  r ic o n o s c iu ta  p r im a  d a l l ’ i- 

g n o b i le  v o lg o  c h e  d a l lo  s c ie n z ia to  c h e  n e  f a c e v a  o r  n o n  e  m o l to  e  fo r s e  n e  

c o n t in u a  tu t t ’o r a  (le A c c a d e m ie  e s is to n o  p e r  q u a lc h e  c o s a !) le  g r a s s e  r is a te .

* * *

E g li fu  u n  v e r o  p o s i t iv is ta  e  n o n  si f e r n io  p e r i to s o  a  m e z z a  v i a : p r e o c -  

c u p a to  d e i fa tt i  p iu  c h e  d i a d a t ta r l i  a  se  o  d i p ie g a r l i  a l le  e s ig e n z e  d e l te m p o ,  

e g li  p o r to  la  s u a  in d a g in e  fin  la  d o v e  i v a lo r i  s c ie n tif ic i  a c q u is t a n o  u n a  

c o n s is te n z a  v ita le , d o v e  il p e n s ie r o  r a g g iu n g e  le  p iu  a l te  c in ie  e  d iv e n ta  

I’a z io n e . L e s u e  d o t t r in e  a n t r o p o lo g ic h e  r o v e s c ia r o n o  le  b a s i  d e l d ir i t to ,.  

r in n o v a r o n o  il c r i t e r io  g iu r id ic o  e f e c e ro  d i c io  c h e  p o m p o s a m e n te  si 

c h ia m a v a  g iu s t iz ia ,  e d  e r a  v e n d e t ta ,  u n  v e ra c e  s t r u m e n to  d i r e d e n z io n e  

s o c ia le .  Le s u e  a r d i t e  te o r ie  s u l  g e n io  c i r iv e la r o n o

Di che lagrime grondi e di che sangue

lo  s c e t t r o  d e l p e n s ie r o ,  e  f o rs e  v a r r a n n o  a  r e n d e r e  m e n o  in g iu s te  le  f u tu r e  

g e n e r a z io n i  p e r  q u e s t i  p r im o g e n i t i  d e l la  M e n te ,  c o m b a t tu t i  e  d e r is i  in  v ita , 

g lo r if ic a t i  d o p o  la  m o r t e ;  g r a n d i  a n im e  c re a tr ic i  c h e  e s p ia n o  c o n  d o lo r i ' 

e  d e lu s io n i  p iu  g r a n d i  il lo r o  fa ta le  a t t r ib u to .

G u a r d a t e  g li  a l t r i ,  i p o s it iv is ti  p r u d e n t i  e  p a u r o s i  d i c o m p r o m e t te r e  

la  p r o p r i a  s e r ie ta .  E ssi n e g a r o n o  c h e  E g li, il g r a n d e  e s t in to ,  c r e d e s s e  n e g li 

s p ir i t i  e  — c e r ta m e n te  p e r  a f f e t to  —  lo  d if e s e ro ,  n o n  d ic o  lo  s c u s a ro iio „  

d i c io  c h e  s a r a  la  s u a  g lo r ia  p iu  g r a n d e .  S o n o  c o e r e n t i  e  l o g i c i : p o s it)v i 

p iu  c h e  p o s i t iv is t i ,  r a p p r e s e n ta n o  la  f a la n g e  a m o r f a  c h e  n o n  s a  v iv e re  

n e  c o n c e p i r e  f u o r i  d e l s u o  te m p o  e  d if f ic i lm e n te  r ic o n o s c o n o  il provando' 
e  riprovando q u a n d o  c ’e  p e r ic o lo  d i s c o p r i r e  q u a lc h e  n o v i ta  im p o r tu n a  

p e r  la  c o s c ie n z a  o  im b a r a z z a n te  p e r  il m e s tie re .

M i p e rm is i  d i e v o c a r e  q u i  il m o t to  c h e  s ta  a l ia  b a s e  d eH ’a t tu a l e  c o -
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s tr u z io n e  s c ie n t if ic a  p e r  r a m m e n ta r lo  a  c o lo r o  c h e  in  n o m e  a l ia  s c ie n z a  s e n -  

te n z ia n o  d o p o  u n a  s o la  e  m a l c o n d o t ta  p r o v a ,  t a n to  p iu  p e r ic o lo s i  in  

q u a n t o  il f a t to  d i a v e r  provato c o n f e r is c e  lo r o ,  p r e s s o  il p u b b l ic o  ig n a r o ,  

u n a  c e r ta  v e s te  d i c o m p e te n z a .  C e s a r e  L o m b r o s o  e b b e  la  l im p id i ta  d e l lo  

s g u a r d o  c h e  v e d e  il f o n d o  d e l le  c o s e  e  r iv e la  le  g r a n d i  le g g i d e l la  n a t u r a  : 

fu  u n  in g e n u o  p e r  c o lo r o  c h e  si p ic c a n o  d i e s s e r e  f u rb i ,  m a  la  s u a  in g e 

n u i ty  g li  p e r m is e  d i v e d e re  o l t r e  la  b r e v e  c e r c h ia  d e l le  p a r v e n z e ,  u n  n u o v o  

m o d o  d e l la  v ita  e  u n  n u o v o  m o n d o  d e l  p e n s ie r o .

Si d ic e  c h e  L o m b r o s o  m a n c a s s e  d i  s e n s o  c r i t ic o ,  e  c e r to  la  s u a  d o te  

p e r s p ic u a  n o n  fu  il c r i t ic is m o ;  m a , g ia c c h e  c i t r o v ia m o  a  d i s c u te r e  c o n  

le i, g u a r d ia m o la  b e n e  in  fa c c ia  q u e s ta  s i g n o r a  c r i t ic a ,  c o m in c ia n d o  d a l  

c o n o s c e re  le s u e  b e n e m e re n z e  e  il s u o  v a lo re .  L a  c r i t ic a ,  in  q u a n t o  si 

s e rv e  d e g li  e le m e n ti  p o s it iv i  e  n e g a tiv i  p e r  v e n i r e  a d  u n a  c o n g r u a  v a lu ta -  

z io n e  d e i f a t t i ,  m e r i ta  o g n i  r i s p e t t o ; e s s a  e  la  n o s t r a  s a lv a g u a r d ia  e  la  

n o s t r a  m is u ra ,  g u a i  a  c o lu i c h e  la  r ip u d ia  o  la  t r a s c u r a ;  m a  p e r c io  s te s s o  

e s sa  d e v e  e s s e re  c o m p le ta ,  im p e r s o n a ie ,  c o s c ie n te  d e l la  s u a  f u n z io n e  p u - -  

r a m e n te  n e g a tiv a ,  e  s e v e ra  s o p r a tu t to  c o n  s e  s t e s s a ;  d e v e  s a p e r e  c h e  le 

v ie  n u o v e  s o n o  ir te  d i o s ta c o l i ,  c h e  o g n i  p r in c ip io  n o n  e  s e n z a  q u a lc h e  e r r o r e  

e  c h e  il p e r io d o  in f o rm a t iv o  h a  b i s o g n o  d i u n a  c e r ta  e la s t ic i ty  e  d i  u n  

c e r to  r i s p e t to .

C i s p ia c e  d o v e r lo  c o n s ta ta r e ,  m a  il c r i t ic is m o  n o n  s ’in f o rm a  s e m p r e  

a  q u e s t i  c o n c e t t i ,  e  t r o p p o  s p e s s o  s i a b b a n d o n a  a l le g r a m e n te  a l ia  p r o 

p r ia  te n d e n z a  c h e  e  q u e l la  d i n e g a r e  e  d i s t r u g g e r e ,  e  s o f fo c a  o g n i  p iu  

p r o m e t te n te  in iz ia tiv a  r e g a la n d o c i  in  c a n ib io  d e l s is te m a  d i C o p e r n i c o  o »  

d e l la  le g g e  d i N e w to n ,  la  lo g ic a  d i C o n d i l la c  o  i sa li c a u s t ic i  d i V o lta ire .

II s u o  m e to d o  n o n  k q u e l lo  d e l g iu d ic e  m a  d e l p u b b l ic o  m in is te ro ,  e  se  

I’a v v o c a to  d e l la  d if e s a  e  in a b i le  o  s d e g n o s o  d i s e g u i r e  il s u o  a w e r s a r io  

p e r  tu t t e  le  v ie  d e l la  s o f is tic a ,  la  c r i t ic a  c a n ta  v i t to r i a  e  tu t t i  si c o m p ia c -  

c io n o  d e l la  s u a  p e r s p ic a c ia .

. L ’a n a lis i  lo g ic a  e g r a m m a t ic a le  e  I’ a p p a n n a g g i o  d i q u e s ta  c r it ic a .  

S c o m p o n e n d o  il f a t to  n e i s u o i  e le m e n t i ,  d i s t i n g u e n d o  la  c a u s a  d a l l ’e f fe tto , 

m a  s o p r a tu t to  f a c e n d o  a p p e l lo  a  tu t t i  i lu o g h i  c o m u n i  d e l la  p ig r iz ia  

m e n ta le  c h e  si c h ia m a  b u o n  s e n s o ,  u n a  c r i t ic a  c h e  s i r i s p e t ta  p u d  c o n -  

d u rv i  p e r  fil d i lo g ic a  a l ia  n e g a z io n e  d e i  f a tt i .  D i ta l  g e n e r e  e r a  q u e l la  

d i G a e ta n o  N e g r i ,  e  d i e s sa  eg li c i h a  la s c ia to  u n  lu m in o s o  e s e m p io  

in  d u e  c u r io s i  a r t ic o li  s u l lo  s p i r i t i s m o  c h e  si p o s s o n o  tu t t a v ia  v e d e re ,  f ra  

a l tr i  s u o i  g e n ia l is s im i s c r i t t i ,  n e l v o lu m e :  Segni dei tempi.
P e n s a te  u n  p o ’ ; la  lo g ic a ,  la  p r u d e n z a ,  il b u o n  s e n s o !  Q u e s t a  t r in i t a
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d a l la  q u a le  d ip e n d o n o  la  n o s t r a  p o s iz io u e  s o c ia le  e  il n o s t r o  d e c o r o ;  c h e  

c i p r o c u r a  e  m a n t ie n e  la  c o n s id e r a z io n e  d e l la  g e n t e  p e r  b e n e ,  la  fa m a  

d i p e r s o n e  e q u i l ib r a te  e  s e r i e : t u t t e  b e l le  c o s e  c h e  il g e n io  n o n  h a  m a i 

c o n o s c iu to .

M i d is p la c e  p e r  c o lo r o  c h e  c i t e n g o n o  a l l ’a n a lis i ,  m a  il g e n io  e  c r e a to r e  

e  d e v e  b a t t e r e  a l t r e  v ie . C e s a r e  L o m b r o s o  n o n  a v e v a  c h e  in  d o s e  m in im a  

I’a r t e  s o t t i le  d e l distinguere c h e  f o rm a v a  la  d e l iz ia  d e g l i  s c o la s t ic i  d e l m e d io  

e v o  e  f o rm a  q u e l la  d e i so f is ti  m o d c rn i .  E p p e r o  il s u o  v o lu m e  p o s t u m o : 

Fenomeni ipnotici e spiritici, n o n  e  o p e r a  d i c r i t ic a ,  n a  d i s c o p e r ta ,  

e , n o n  o s ta n te  le  t r a s c u r a te z z e  c o m u n i  a l le  a l t r e  o p e r e  d e l lo  s te s s o  a u -  

to r e ,  e  u n  c a p o la v o r o  d i  e r u d iz io n e  e  d i  s in c e r i ta ,  u n  m o n u m e n to  d i 

s in te s i  c h e  r e s te r a  c o m e  il t e s ta m e n to  s c ie n t if ic o ,  n o n  s o lo  d i c h i lo  s c r is s e , 

m a  d i t u t t a  u n ’e p o c a  la  q u a le ,  p a r t i t a  d a l la  n e g a z io n e ,  p a s s o  d i s c o p e r ta  

in  s c o p e r ta  p r o v a n d o  tu t t e  le  e b b r e z z e  d e l  d iv e n ir e ,  e  c h e  n e l la  r ic e rc a  

in q u ie ta  e  a f f a n n o s a  d e l la  m a te r ia ,  to c c o  la  s o g l ia  d e l l ' o b l ia to  m o n d o  

e  in tu l le  m is te r io s e  p o te n z e  d e l lo  S p ir i to .

$ * #

F in  d a l s u o  p r im o  a f fa c c ia rs i  a l l ’o r iz z o n te  s c ie n t if ic o  C e s a r e  L o m b r o s o  

fu  c o lp i to  d a i c a r a t te r i  a n o r m a l i  c h e  il g e n io  p r e s e n ta  in  tu t t e  le  s u e  

m a n ife s ta z io n i  p e r c h e  a p p u n t o  e r a  in  lu i u n  v a s to  o r g a n is m o  g e n ia le  c h e  

li r ic h ia m a v a . A d ic ia n n o v e  a n n i  s c r is s e  il s u o  s tu d io  su  Q e r o la m o  C a r 

d a n o ,  e  g ia  vi si p o s s o n o  t r o v a r e  i g e r m i  d i c io  c h e  n e l la  s u a  c a r r ie r a  

s c ie n t if ic a  s a r a  l 'u o m o : in  e s s o  la  p a s s io n e  d e l t ip o  g e n ia le  e  p a to lo g ic o ,  

r in tu iz io n e  d e l f o r m id a b i le  a b is s o  c h e  c o n t r a s s e g n a  tu t t e  le a l te z z e  e  c h e  

n s so c ia  in  u n o  s te s s o  in d iv id u o  g li a n ta g o n is m i  s u p r e m i d e l la  v ita , q u a s i  

a  r ip r o v a  d e l la  le g g e  e te r n a  d i e q u i l ib r io  e  d i g iu s t iz ia .  II g io v a n e  d ic ia n -  

n o v e n n e  h a  t r o v a to  la  s u a  v ia , e g li  s e g u i r a  il c o n f l i t to  d r a m m a t ic o  d e l la  

p e r s o n a l i ty  u m a n a  n e ' s u o i  p iu  c o s p ic u i  r a p p r e s e n ta n t i ,  d a l la  p a z z ia  a l ia  

g e n ia l i ta ,  d a l l ’e r o is m o  al d e l i t to  p e r  r i t r o v a r lo  p iu  t e r r ib i l e  a lle  f ro n -  

t ic r e  d e l la  s u a  s te s s a  e s is te n z a  t e r r e n a ,  f ra  il m o n d o  p o n d e r a b i le  e  q u e l lo  

im p o n d e r a b i lc ,  f ra  i v iv e n ti e  i m o r t i .

V is se  n e l la  f a m ig lia r i ta  d e l le  g r a n d i  a n in ie  d e l p a s s a to ,  e  c o m e  a v r e b b e  

p o tu to  c o m p r e n d e r le  in  tu t t a  la  lo r o  e s te n s io n e  s e  n o n  fo sse  s t a to  d e l 

lo r o  n u m e r o ?  D e l g e n io  e b b e  tu t t e  le d e f ic ie n z e  e  le g r a n d e z z e ,  il d i 

s o r d in e  in s a n a b i lc  e  la  c o s c ie n z a  p r o f o n d a  d e l p r o p r io  v a lo re .  «• S o n o
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u n  c o n f u s io n a r io  », m i d ic e v a  u n  g io r n o  ra c c o m a n c la n d o m i n o n  s o  q u a l  

d o c u m e n to  c h e  g li p r e m e v a ; e  s u b i to  d o p o ,  q u a s i  c o n  in fa n t i le  b a ld a n z a ,  

s o g g iu n g e v a  a l lu d e n d o  a l io  s p i r i t i s m o : < E ssi c o n t r o  d i n o i e  n o i  c o n t r o  

d i lo ro .. .  P a s s o  il R u b ic o n e .. .  m i ta g l io  la  r i t i r a ta . . .  v e d ra ,  m i b u t te r a n n o  

a m a re ,  m a  n o n  i m p o r t a !...  ̂ E  la  s u a  p ic c o la  m a n o  a c c o m p a g n a v a  la 

g r a n d e  p a r o la  f e n d e n d o  I’a r ia  c o n  g e s to  le n to  e  b re v e ,  e  m i p a r v e  q u e l lo  

u n  s e g n o  fa t id ic o ,  a u g u r a le  e  s o le n n e  c h e  d iv id e s s e  I’U o m o  d a l  te m p o  

lo  c o n s a c ra s s e  a l l ’lm m o r ta l i ta .

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

la  facoltA dlvlnaforla.

L a f a c o l ta  d iv in a to r ia  d e r iv a  d a  u n a  v ir tu  o c c u l ta  d e l l 'a n im a  c h e ,  

r i t i r a t a  o  c o n c e n t r a ta  in  se , p u o  p r e v e d e r e  il f u tu r o ,  n e l s o g n o ,  n e l l ’e s ta s i  

o  v ic in o  a lia  m o r t e : q u e s to  f e n o m e n o  e  p iu  r a r o  n e l lo  s t a to  d i v e g l ia  e  

■di s a lu te .

F r a n c e s c o  B a c o n e .
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II Maestro

« L a v r a ie  s c ie n c e  e t  fa  v ra i  e t u d e  
d e  I’ h o m m e , c 'e s t  I’ h o m m e . > 
Chakkos (T ra itc  de la  sagesse)-

S o n o  v iv a m e n te  g r a to  a l l ’o n o r e v o le  d i r e z io u e  d i q u e s t a  p r e g ia ta  r i-  

v is ta  d ’a v e r tn i  f a t t o  P o n o r e  d i c h ie d e r m i  u n  a r t i c o lo  s u  C e s a r e  L o m b r o s o ,  

it g r a n  m o r to  d i ie r i ,  p e r c h e  e s s a  m i d a  m o d o  d i e s p r im e r e ,  a n c o r a  u n a  

v o l ta  il m io  p e n s ie r o  —  m o d e s to ,  m a  c o n v in to ,  a f f e t t u o s o  — s u  P u o m o  

e  s u  P o p e r a  d i c h i  m i fu  d o lc e  m a e s t ro ,  a n i ic o  c a r is s im o ,  p a d r e  s p ir i-  

tu a l e  d i  t u t t o  q u a n t o  s c r is s i ,  in  o r m a i  t r e n t ’a n n i ,  i n to r n o  a l ia  c r im in a l i ta  

e  in  is p e c ie  a  q u e l la  g io v a n i le ,  in d u c e n d o m i  p u r e  a l io  s tu d io  d e l f a n c iu l lo  

n o r m a le ,  p e r  d e d u r n e  i d o v u t i  c o n f r o n t i  c o n  P a n n r n ia le ,  e  c o s i a l lu m e  

d e l la  s c ie n z a  s p e r im e n ta le  e  d e l la  p s ic o p e d a g o g ia ,  v iv if ic a ta  d a l  p e n s ie r o  

in n o v a to r e  d i R o b e r to  A r d ig o ,  v e d e r e  q u a l e  in f lu e n z a  p o s s a  e s e r c i t a r e  

Peducazione —  a u s p ic i  le  inevitabili a r m o n ie  t r a  casa e  scuola —  p e r  

m o d if ic a r e  la  p s ic h e  b a m b in e s c a  d e f o r m a ta ,  m a  n o n  c o r r o s a  d a i  g e r m i  

d e l l ’e r e d i t a r i e ta  c r im in o s a .

Q u e s t o  d o v e v o  d ir e ,  c o m e  p r e lu d io ,  n o n  g ia  p e r  r i c o r d a r e  le  c o s e  

m ie ,  m a  p e r  r e n d e r e  n o v e l lo  p u b b l ic o  o m a g g io  a l ia  m e m o r ia  d e lP u o m o -  

i l lu s t r e  —  c h e  la  s c ie n z a  m o n d ia le  o n o r d ,  o n o r a  e  a t tu a lm e n te  p ia n g e

—  c ite  m i fu  d i g u id a ,  d i s p r o n e ,  d i lu m e  n e l n o n  f a c i le  l a v o r o : e d  

e g l i ,  d u c e  a r d i to ,  in n o v a to r e ,  n i ’e b b e  m il i te  c a r o  d i  q u e l la  g lo r io s a  s c u o la  

p c n a lc  p o s i t iv a  c h e  f o n d o  c o n  F e r r i  —  s u o  p r im o  e  d e g n o  c o l l a b o r a to r e

—  e G a r o fa lo .  U n a  s c u o la  - -  c h e  c o m e  o g n i  in n o v a z io n e  d e s t in a ta  a d  a b -  

b a t t e r e  v e c c h ie  c o n s u e tu d in i ,  m is o n e is m i in v e te r a t i ,  t e o r i e  im b e v u te  d i 

m e ta f is ic a  q u is q u ig l ie  a c c a d e m ic h e  —  e le  c h i a m a v a n o  questioni eleganti
—  s o r g e v a  n e l l ’o r iz z o n te  s c ie n t if ic o  d e lla  g io v a n e  v i ta  i ta l ia n a ,  i s p i r a n d o  

d if f id e n z e ,  a v v e r s io n i ,  c r i t ic h e  a s p re ,  s c h e r n o  d if f a m a to r io ,  e  s e  p u r e  in 

e s sa  p a lp i ta s s e  il p e n s ie r o  p r e c u r s o r e  d i M a r io  P a g a n o ,  B e c c a r ia .  R o m a -  

g n o s i ,  C a r lo  C a t ta n e o ,  e  q u a n t u n q u e  E l le ro  e  la  m e n te  g e n ia le  d i C a r 

r a r a  le  a v e s s e ro ,  in  p a r te ,  p r e p a r a to  il t e r r e n o .
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M a co s i s o n o  le  u m a n e  v ic e n d e ,  e  c o s i s a r a n n o  s e m p r e ,  p e r c h e  s e m 

p r e  vi s a r a n n o  g li a d o r a to r i  c ie c h i, in t r a n s ig e n t !  d e l lo r o  c r e d o  (p o li t ic o ,  

s c ie n t if ic o ,  e c o n o m ic o ,  r e l ig jp s o ,  to r n a  lo  s te s so ) , c h e  n o n  v o g l io n o  u d i r e  

il n n o v o  v e r b o  s g o r g a n te  d a l l 'e v o lu z io n e  in c e s s a n te  d e l  p e n s ie r o ,  e  c o n -  

itro  d i e s s o  si r ib e l la n o ,  e  c o n  v io le n z a  ta n  to  m a g g io r e  q u a n t o  n e  te m o n o  

il t r io n f o .

II t r io n f o  fu . L e  te o r ie  p e n a li  d e l la  s c u o la  p o s i t iv a  f in i r o n o ,  in  b u o n a  

p a r te ,  e  n e l lo r o  c o n t e n u to  s o s ta n z ia le ,  a  p e n e t r a r e  n e l le  s f e re  u ffic ia li, 

n e l le  u n iv e r s i ta .  1 p r o g e t t i ,  p e r  e s e m p io ,  d e l l ’a t tu a i e  m in i s t r o  O r l a n d o ,  

s u l la  c r im in a l i ta  p r e c o c e ,  d i A. D o r ia  s u ite  r i f o r m e  r a d ic a l i  d e l le  C a s e  d i 

c o r r e z io n e ,  n e  s o n o  u n a  p r o v a  e lo q u e n te .  S e g n a n o  il t r a m o n to  d e l la  m e- 

ta f is ic a ,  d e l le  q u is q u ig l ie  eleganti i n to r n o  al r e a to  p e r  se  s ta n te ,  im m e m o r i  

d e l s o g g e t to  d e l in q u e n te ,  s c h iu d o n o  n u o v i f ia m in a n t i  o r iz z o ti t i  a l ia  g iu -  

s t iz ia  so c ia le ,  a l ia  g iu s t iz ia  u m a n a ,  a  q u e l la  p ie ta  s a p ie n te  c h e  prevede, e  

c h e  s p le n d e  n e l l ’o p e r a  d i M a g n a n d .  N o n  p e r  n u l la  C o m te  d is s e  c h e  « il 

o o s i t iv is m o  e  u n a  q u e s t io n e  d i c u o r e ^ »

L a lo t t a  fu  a s p r a ,  e  q u i  r i f u ls e r o  t u t t a  la  te n a c ia ,  t u t t o  l’a r d o r e  

s c ie n t if ic o ,  t u t t a  la  m e ra v ig lio s a  a t t iv i ta  e f e c o n d i ta  d i C e s a r e  L o m b r o s o ,  

c h e  s c e s e  in  liz za , a r m a to  n o n  g ia  d i v a n e  c ia n c e ,  d i  s te r i l i  q u e r im o n ie ,  

m a  d i fatti: e  il f a t to  — in s e g n a  P la te n  —  e  il p o ls o  d e l la  v ita .

E le n c a r e  t u t t e  le  o p e r e  d i L o m b r o s o ,  c h e  f u r o n o  a l t r e t t a n te  b a t ta -  

g l ie  ( sp e c ie  q u e l le  s u  Vnomo delinquente e  s u l  Genio) s a r e b b e  o p e r a  v a n a :  

a i g io v a n i  c e r c a r le ,  s tu d ia r le ,  c o s i r e n d e r a n n o  o n o r e  e  c h i  le  d e t to ,  e  si 

f o r m e r a n n o  u n  r ic c o  p a t r im o n io  in te l le t tu a le ,  c o n  c u i  p o t r a n n o  s o s te n e r e  

a l t r e  lo t te ,  a n d a r e  in  c e r c a  d i n u o v i v e r i s c ie n t if ic i ,  e  r e n d e r e  s e m p r e  p iu  

f o r te  la  difesa sociale, c h e  d e v e  s o p r a tu t to  m a te r ia r s i  d i prevenzione, p ro -  

t e g g e n d o  i d e b o l i ,  i m a la t i ,  il f a n c iu l lo  c a n d id a t e  a l m a le  p e r  a m b ie n tc  

c o r r o t to ,  p e r  t a b e  e r e d i ta r ia ,  p e r  s u g g e s t io n e  c r im in o s a .

T u t t o  c io  v o ile , i l lu s t r o  c o n  il g r a n  c u o r e ,  c o n  la  m e n te  s o v r a n a -  

m e n te  lu c id a ,  g e n ia le ,  c o n  il l a v o ro  f e n o m e n a le ,  C e s a r e  L o m b r o s o ,  e s e m 

p io  m ir a b i le  d i lo t t a to r e  p e r  t u t t o  c io  —  c o m e  s c r is s e  a  N o r d a u  —  c h e  

a lia  s u a  c o s c ie n z a  p a r v e  v e r i ta ,  a l ia  c u i  r ic e rc a  a s s id u a ,  s p e s s o  f e b b r i le ,  

t u t t o  c o n s a c r o  s e  s te s s o ,  c o m e  n e  f a n n o  fe d e  i s u o i  la v o r i  d a l 1852 a l 

1909. P u r  s iu o  a  p o c h i  g io r n i  a v a n t i  la  s u a  m o r te  s i o c c u p a v a  d i s tu d i  

s p ir i t ic i ,  d i f e n o m e n i  m e d ia n ic i ,  c o n  e n tu s ia s m o  d i n e o f i to ,  c o n  I’e n tu -  

s ia s m o  c h e  in f ia m m a , a n c h e  in  q u e s to  c a m p o ,  1’ i l lu s tr e  a m ic o  P ro f .  E n 

r ic o  M o rse l li .  L o  s e d u c e v a  f o rs e  I’a m o r e  d e l la  p o p o la r i ta ,  d e l  c h ia s s o  in - 

. to rn o  al s u o  n o m e ?  C e r to ,  c h e  n o ,  m a  g li s o r r id e v a  la  r ic e rc a  d e l la
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v e r i ta ,  d i q u e l la  a lm e n o ,  c h e  a  lu i s e m b r a v a  ta le ,  e  p e r o  a n c h e  i p r o f a n P  

a n c h e  i n e tn ic i  d e g l i  s tu d i  s p ir i t ic i  d e b b o n o ,  r iv e r e n t i ,  in c h in a r s i  in n a n z i  

a  q u e s to  u o m o  v e n e r a iu lo ,  s a p ie n te ,  c h e  s tu d io  u n m in i  e  c o s e  al lu m e  

d e l le  s c ie n z e  m o d e r n e ,  e  p e r o  a n im a te  d a l la  f i lo so f ia  p o s i t iv a ,  c h e  v o ile  

g e t t a r e  lo  s g u a r d o  a c u to  ne* p r o b le m i p s ic h ic i ,  c h e  si c o l le g a n o  a m  

Vat di-la. N o n  li d i s c u t o ; s f u g g o n o  a i m ie i s tu d i ,  a l ia  m ia  c o m p e te n z a ,  

c o m e  g ia  d is s i e s a m in a n d o  II problema dcll’anima d i I n n o c e n z o  Calde- 
rone-Colajanrti; m a  io , p e r  il p r im o ,  m ’ in c h in o  in n a n z i  a l io  s c ie n z ia to  

in s ig n e ,  a l io  s tu d io s o  in s ta n c a b i le  c h e  a n c h e  a  q u e s t i  s tu d i  a r d u i  re c o  il 

p r e z io s o  c o n t r i b u t e  d e l s u o  r ic c o  p a t r im o n io  in te l le t tu a le .

L ’ o p e r a  a r d i t a ,  in n o v a tr ic e  d i L o m b r o s o  —  c h e  n o n  m o r r a  p e rc l ie  

n a t a  v ita le , si f o r t i f ie d  c o n  il fatto r e s i s te n te  a  o g n i  c r i t ic a  c o n t r a r i a ,  e  

s a r a  s e m p r e  b a s e  g r a n i t i c a  d e l la  v e ra  g iu s t iz ia  u m a n a ,  —  e q u e l la  d e l la  

s c u o la  d’antropologia criminate, d i c u i  fu  il f o n d a to r e  e  c h e  e b b e  e c u  

in  t u t t o  il m o n d o  s c ie n t if ic o  d e g l i  s tu d i  p e n a li .

Q u e s t ’o p e r a  c h e  m ir a b i ln ie n te  c o n d e n s a  il p e n s ie r o  d e l l 'ig ie n i s ta ,  d e l 

s o c io lo g o ,  d e l m e d ic o ,  d e l l ’a n t r o p o lo g o ,  d e l p s ic h ia t r a ,  d e l p s ic o lo g o ,  u n a  

n u o v a  lu c e  g e t to  n e l le  f r e d d e  a u le  g iu d iz ia r ie ,  n e ’ manicomi criminali 
( a l t ro  t r io n f o  d e l la  n o s t r a  s c u o la  p e n a le  p o s i t iv a ) ,  n e l le  c a r c e r i ,  n e i ri- 

f o r m a to r i  (o s p i ta n t i  i c a n d id a t i  a l ia  d e l in q u e n z a ) ,  n e i l a b o r a to r i  d i  m e d i-  

c in a  l e g a le :  d a  e s s a  n a c q u e  la  sociologia criminate; d a  e s s a  s i s p r ig io i io  

la  lu c e ,  c h e  d e v e  i l lu m in a re  la  n ia g i s t r a tu r a  (e  s p e c ie  la  g io v a n e ,  in 

g r a n d e  p a r te ,  n e  fu  i l lu m in a ta )  n e l la  s u a  a l ta  f u n z io n e  s o c ia le  d ’a m m in i-  

s t r a r e  la  g iu s t iz ia ,  s t u d i a n d o  in n a n z i  t u t t o  l’a c c u s a to ,  c o n  il s u s s id io  d e g l i  

s c ic n z ia t i  ad hoc, n e l le  c a u s a li  m e n ta l i  e  f is io -p s ic h ic h e ,  c h e  lo  s p in s e r o  

a  c o m m e t te r e  u n  d e t e r m in a to  r e a t o : p e r  e s s a  si a n d o  f o r m a n d o  u n a  

n u o v a  c o s c ie n z a  g iu r id ic o -s o c ia le ,  in  c u i  il s e n s o  d e l la  g iu s t iz ia  si a p p r o -  

f o n d i  e  in g e n t i l i  a  t u t t o  v a n ta g g io  d e l la  d if e s a  c o l le t t iv a ,  e  p e r o  d e lla  

c iv ilta .

Q u e s t o  b a s te r e b b e  p e r  o n o r a r e  e  b e n e d i r e  P o p e r a  d i C e s a r e  L o m 

b r o s o ,  p e r  e t e r n a r n e  la  m e m o r ia ,  p e r  d a r g l i  I’a u r e o la  d i r i f o r m a to r e ,  d i 

e d u c a to r e  d i c o s c ie n z e  u m a n e ,  c o m e  r i f o r m a to r e  e d  e d u c a t o r e  fu  C e s a r e  

B e c c a ria .

C o n  r a g io n e  p e ro ,  i n a u g u r a n d o s i  a  G in e v r a  n e i 1890, il IV  C o n g r e s s n  

in te r n a z io n a le  d ’a n t r o p o lo g ia  c r im in a le ,  il P r c s id e n te  d e l la  C o n f e d e r a -  

z io n e  S v iz z e ra , a l lu d e n d u  e v id e n te m e n te  a  L o m b r o s o ,  e  c o n  il p la u s o ' 

g e n e r a le ,  r iv o lg e n d o s i  ai c o n v e n u t i ,  t r a  I’a l t r o ,  d is s e  q u e s te  n ie m o r a b i l i  

d a r o le ,  c h e  g io v a  q u i r ip r o d u r r e ,  p e rc l ie  s o n o  il r ic o n o s c im e n to  d e l l ’o 
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p e r a  lo m b r o s ia n a  p e r  p a r te  d e l la  s c ie n z a  n io n d ia le  e  p e r o  il c o m p e n s o  

le g i t t im o ,  e  p iii  a m b i to  c u i  il n o s t r o  p o t r e b b e  a s p i r a r e ,  e  —  o c c o r r e  

d i r l o ?  — I’o m a g g io  r e s o  a  lu i, o n o r a v a  a d  u n  te m p o  1’ I ta lia , c h e ,  m e rc e  

s u a  c o n t in u a v a  a d  a v e re  il p r im a to  n e l le  d is c ip l in e  p e n a li ,  f a c e n d o  te - 

s o r o  d e l  m o n i to  d i Charron: « La vraie science et la vrai etude de 
Vhomme, c'est I’homme » c h e  d a t a  s in o  d a l  1601.

E c c o , o r a  le  p a r o le  d e l P r e s id e n te  L a c h e n a l : « II c a r a t t e r e  d e l l ’o p e r a  

v o s t r a  e  q u e l lo  d ’e s s e re  m o d e r n a ,  in  g u i s a  c h e  ta lu n o  d i v o i, e  n o n  f ra  

i m e n o  il lu s tr i ,  h a  t a lo r a  p r e c o r s o  i t e m p i : li h a  p r e c o r s i ,  m a  li h a  p u r e  

a n n u n c ia t i ,  e  s a r a  q u e s ta  la  s u a  r ic o m p e n s a  e  la  s u a  g lo r ia  d a v a n t i  a l ia  

p o s te r i ta .  » P e r o  su  q u e s to  p r o p o s i to  b e n  s c r is s e  E n r ic o  F e r r i  (e n o i p u r e  

g ia  lo  n o ta m m o )  c h e  L o m b r o s o  fu  p iii f o r tu n a to  d i B e c c a r ia , p e r c h e  g li 

fu  c o n c e s s o  d a l la  s o r te  b e n ig n a  d i f ru ir e ,  v iv o , d e l t r io n f o  d e l le  s u e  

te o r ie .

T a le  il v a lo re  d e l l ’a n t r o p o l o g o  c r im in a l i s ta .  E  c h e  d ir e  d e l s u o  v a s to  

s a p e r e  in  tu t t e  le  s c ie n z e  a f f in i?  G li  s tu d i ,  p e r  e s e m p io , su l genio r iv e -  

la n o  u n a  c u l tu r a  le t te r a r i a ,  s to r ic a ,  u n  a c u m e  c r i t ic o - f i lo s o f ic o  s e m p lic e -  

m e n te  m e ra v ig lio s i .

P ia c e m i c h iu d e r e  q u e s to  c e n n o  c o n  u n a  c i ta z io n e ,  c h ’e  b e n  a p p l ic a 

b l e  a  C e s a r e  L o m b r o s o .

V . C o n s id e r a n t  s c r i s s e : <- S i le s  h o m m e s  q u i  p a s s e n t  le u r  v ie  a  e tu -  

d ie r  I’h is to i r e  d e s  g e n e r a t io n s  m o r te s ,  c o n s a c r a ie n t  la  m o it ie  d e  le u r  t r a 

v a il e t  d e  le u r  t e m p s  a  I’e tu d e  d e s  p h e n o m e n e s  s o c ia u x  c o n te m p o r a in s ,  

le  b o n h e u r  d e  I’h u m a n i te  s e r a i t  fix£  p lu s ie u r s  s ie c le s  p lu s  to t .  »

L o m b r o s o  fu  a p p u n t o  lo  s tu d io s o  v a g h e g g ia to  d a  C o n s id e r a n t ,  e  

a n c h e  o l t r e  m is u ra ,  p e r c h e  c o n s a c r o  n o n  m e ta  m a  tu t t a  la  s u a  v i ta  a l io  

s tu d io  d e i fe n o m e u i so c ia l i ,  c  a  q u e l lo  d e i p iii im p o r ta n t i ,  c o s i  e g li  c o n -  

t r ib u i  a d  a c c e le r a r e  il g io r n o  d e l la  m a g g io r e  fe lic ita  u m a n a ,  c h e ,  p r in -  

c ip a lm e n te ,  s c a tu r i s c e  d a  u n a  g iu s t iz ia  s e re n a ,  m a te r ia ta  d i s c ie n z a ,  d i 

p ie ta .

L ino F erriani .
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La grande illazione

L’ idea nuova delle « Ricerche sui fenomeni ipnotici e spiritici » e 
- questa: Con le nuove conclusioni spiritiche non vengono ad abbattersi 

le ieggi principal! del monismo.
Cesare Lombroso vi arriva a gradi.
Nella prinia Parte (Ipnotismo), dopo una rassegna dei fenomeni 

ipnotici — dai piu semplici ai piu complessi — trasposizione dei sensi, 
trasinissione del pensiero, premonizioni da isteriche ed epilettiche, lucidita 
e profezia nel sogno, polarizzazione e dispolarizzazione psichica, ci tro- 
viamo di fronte ad una constatazione decisiva:

« ..........Si lianno fenomeni che sono in opposizione completa allc Ieggi
fisiologiche e die, avvenendo nello stato isterico ed ipnotico ed in grazia di 
questo, quando al disgregamento delle facolta psichiche prevalgono I’automa- 
tismo e I’incoscienza, ci iniziano ad ammettere I’esistenza di una serie di feno
meni che, mancando d'una sicura spiegazione, appartengono piu al mondo 
occulto che al fisiologico.

Siffatta proposizione conclusiva della prinia parte e la protasi del- 
I’immediata seconda parte (Spiritismo) che comincia cosi:

Dopo essermi convinto di questo, la maggiore obbiezione che io avevo 
addotto per non occuparmi dei fenomeni spiritici, come inesplicabili con le Ieggi 
fisiologiche, veniva a mancarmi; ed io, per quanto ancora ripugnante, finii, nel 
marzo 1891, per accettar di presenziare un esperimento spiritico in pieno giorno, 
e da solo a solo coll'Eusapia Paladino, in un albergo di Napoli, ed avendo 
visto sollevarsi oggetti pcsantissimi senza contatto, da allora accettai di occu- 
parmcne.

Dopo una lunga rassegna de’ fatti medianici di ogni natura ed una 
disamina storica che assoda la perfetta analogia coi fenomeni magici di 
tutti i tempi, vien dedotta la grande influenza del medio nelle manifesta- 
zioni spiritiche, le quali apparrebbero dovute alia proiezione ed alia tra-
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sformazione della sua energia. « Ma sarebbe urT enorme esagerazione 
credere die ce li spieghi tutti » (pag. 157). Qui segue un’analisi mirabile 
di una serie di fenomeni, quali quelli di profezia, di niaterializzazione e 
rimaterializzazioue che si sottraggono ad ogni potenza umana. La simul- 
taneita delle manifestazioni, le risposte superiori aU’intelligenza del medio, 
il parlare lingue ignote, riaffermerebbero tale assunto.

« E la completa spiegazione non si pud trovare se non con 1’ integrare la 
forza medianica non un’altra forza, sia pure piii frammentaria e transitoria, ma 
che acquista intanto per uu dato niomento, con 1’ integrazione del medio, una 
maggiore potenza. E questa forza, dalla tradizione di tutti i secoli e di tutti i 
popoli e dalla osservazione sperimentale, ci e additata nell’azione residua dei 
defunti... Questa inomentanea disintegrazione, che spiega I’autoinatismo del 
medio, ci puo rendere piu facile di comprendere come lo spirito dei defunti 
possa penetrarvi, avervi accesso piu facilmente, e piu facilmcnte adoperare i 
suoi organi come fossero i proprii e spiega come alle volte il medio in trance 
manifest! forza e intelligenza maggiore di quella che possiede. » (pag. 171)

L’ipotesi spiritica si presenta cosi alia mente del Lombroso, come 
I’unica e la uecessaria e — per giuuta — perfettamente compatibile con 
le teorie positivistiche.

Questa e la concezione piii geniale del libro:

« ........ Nessun’altra spiegazione dei fenomeni spiritici e possibile, se non
quella che i defunti conservino ancora tanta energia da complete »ott« 1’ in
fluenza dei medii quanto i medii e i presenti alle loro sedute da soli non po- 
trebbero. E qui ricordo appuuto che i popoli primitivi, i quali credono ai maghi 
e ne fabbricano perfino degli artificiali, aunettono una si grande potenza in 
questi loro medii, ma una pfltenza la quale si basa in massima parte sul con- 
siglio ed aiuto degli spiriti. Ed al potere degli spirit! dei defunti tutti i popoli 
antichi credettero e vi credono ora anche quasi tutti i popoli barbari del mondo 
(e fu questa forse la base di tutte le religioni) con una tenacia ed un’unifor
mity che deve essere tenuta, se non come una prova, cerlo come indizio impor- 
tante del vero.

» Ne con cio si verrebbe ad abbattere le teorie positivistiche: si tratte- 
rebbe non gia di puri spiriti privi di materia, che del resto neppure l’immagi- 
nazione nostra puo concepire, ina di corpi nei quali la materia e cosi assotti- 
gliata da non essere ponderabile ne visibile che in ispeciali circostanze: come 
i corpi radioattivi che possono emanate luce e calore, e persino altri corpi 
(Pelio dal radio) senza apparentemente perdere di peso....

***
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«Cio che noi crediamo di comprendere come incorporeo, non fe che il 
prodotto di una concezione fittizia: si tratta tutto al pi it di un grado di cousi- 
stenza attenuato che non ha.piit efficacia sni nostri sensi.

« Virgilio, per conciliare nella mente di Dante il concetto della propria ma- 
terialita, che lo rende a lui visibile, con quello di un’ assoluta trasparenza, gli 
dice: (Purg. III. 28-30)

Ora, se innanzi a me nulla s’ adombra.
Non ti meravigliar piii che de’ cieli,
Che I’uno all'altro raggio non ingombra.

• L’etere che riempie lo spazio, appunto, e pure una sostanza, benche non 
sia direttamente percepibile; I’aria stessa, di cui si conoscono gli elementi, il 
peso, la densita, non viene abitualmente da noi avvertita come un’entitA corporea.

» Gli fe che i nostri sensi posseggono un’estensione di percettivit! molto li- 
mitata di fronte all’azione delle possibili influenze esterne*; le onde sonore per 
esempio, sono avvertite da noi entro un limite niiuiruo ed un ntassimo numerico 
di vibrazioni: al di la non esistono per noi suoni, n&, per conseguenza, corpi 
sonori. Lo stesso e della luce, nel cui canipo indefinito sfugge a noi tutto 
quanto e al di la del rosso e del violetto. • (pag. 189)

* * *

In q u cs t’ultim o b ran o  e delineata tu tta  la nuova d o ttrin a  che  scon- 
volge le an tiche pnlem iche tra  m aterialisti e sp iritualisti e che, conci- 
liando, anzi fondendo , le d u e  o p p o s te  concezioni, segna  I’inizio non  di 
una filosofia, m a della filosofia scientifica e, so tto  questo  asp e tto  I’o p era  
L om brosiana p u d  dirsi che  de term in i u na  com ple ta  rivo luzione del pen- 
siero  m oderno .

N ella P refazione, che p u o  considerarsi la sintesi delle ricerche, egli 
enuncia, con m irabile laconism o, parerg li conciliata  l’osservazione scien
tifica con quella  m oltip licata  nel tem po  e nello  spazio dai popoli p in  
an tich i e selvaggi, ai piu civili, cristallizzata perfino  nella Ieggenda reli- 
g iosa, e  si d ifende dagli a ttacchi di ded iz ione del su o  passa to  di positi- 
vista, p roc lam ando  che « con le nuove conclusion i sp iritiche n o n  ven- 
g o n o  ad  ab b a tte rs i le leggi p rincipali del m onism o ».

— Perche, in realta , che cosa e il Monismo? A p a rte  le d iscettazion i 
d o ttrin a rie  sul significato della paro la  che si p o treb b e  app licare  a qua-
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lunque  sistem a filosofico che ten ti di p resen tare  tu tte  le com plessita  del- 
I’esistenza m ateriali e m entali, tu tto  I’insietne d e ’ fenom eni oggettiv i e 
S()ggettivi com e m odo di m anifestazione di u n ’unica realta  fondam en- 
tale (1), ferm iam oci alia significazione a ttua le  della teorica, qua le  e for- 
m ulata  dal suo  piu au to revo le  a p o s to lo ; a tten iam oci, anzi, alia sua  te- 
stuale esplicazione.

La d o ttrin a  scientifica cen tra le  del « D as W elt Rathsel » (L’en igm a 
deH’U niverso) di Haeckel e q u c s ta :

« La legge suprema della natura, la legge che tutto pervade, la vera e 
sola legge cosmologica e, a inio avviso, la legge della sostanza; la sua sco- 
perta e il massimo trionfo intellettuale del iXIX secolo, in quanto che tutte le 
altre leggi conosciute della natura sono subordinate ad essa. Sotto il nome di 
legge della sostanza noi comprendianio due supreme leggi di diversa origine 
ed eta ; la piu vecchia e la legge chimica della conservazione della materia, e 
la piu giovane h la legge fisica della conservazione dell'energia. Riescira evi- 
dente ad ogni lettore, ed e riconosciuto dalla maggior parte degli scienziati 
del giorno, che queste due grandi leggi sono essenzialniente inseparabili.

« La convinzione che quesd due grandi teoremi cosmici, la legge chimica 
della conservazione della materia e la legge fisica della conservazione della forza, 
sono fondanientalmente una cosa sola, e della massinia importanza nel sistema 
inonistico. Le due teorie sono infatti strettainente legate fra loro come i loro 
oggetti — cioe la materia e la forza od energia. Questa unita fondamentale 
delle due leggi s’ impone a molti scienziati e filosofi monisti, dacclie esse si 
riferiscono puramente a due differenti aspetti di un solo e medesimo oggetto, 
il cosmos.

« lo proposi qualclie tempo fa di chiamarla legge della sostanza, o legge 
cosmica fondamentale; potrebbe chiamarsi anche legge universale, o legge della 
costanza, o assieme della costanza dell'Universo. In ultima analisi si trova es- 
sere una necessaria conseguenza del principio di causalita. >

* * *

II cam po della conciliabilita  delle d ue  d o ttr in e  apparen tem en te  in 
antitesi, e nelle seguenti d ue  proposiz ion i del L om broso , che possono  
desum ersi dal co n testo  di tu tta  la su a  o p e ra :

a) consta taz ione  sperim en tale  dell’azione residua  dei defun ti — 
nel senso  che questi conservano  anco ra  ta n ta  energ ia  da  com piere pel 
tram ite  del m edio , azioni d e te rm in a te ;

Oliviero Lodge — Vita e  M ateria — Prima trad , italiana — Milano (Ars Regia) 1908, pag. 3 6 .
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b) si tratterehbe di un grado di consistenza attenuate* che non ha 
piii efficacia sui nostri sensi.

Affisata sotto quest’aspetto la continuazionc post-mortem dell'Umana 
Personalita, essa non contraddice al concetto monistico Haeckeliano della 
legge fondamentale di sostanza, rappresentata dalla conservazione della 
materia e dalla conservazione dell’energia.

Se la materia in un diverso grado di consistenza e I’energia conti- 
nuano a manifestarsi dopo la inorte corporale, il problema di oltretomba 
csula dal campo della metafisica per entrare in quello della metapsichica.

II defunto sopravvive, appunto pel principio di conservazione della 
materia e della energia. Ed e cosi c'ie 1’argomento piu persuasivo in fa- 
vore della sopravvivenza vien fornito non per via indiretta, ma apoditti- 
camente dal materialismo!

L’ apparente antinomia fra le due dottrine era mantenuta dalle 
due opposte direttive di pensiero; quelia degli spirilnalidi pnri e dei 
maferia/isfi assolnti, gli uni die consideravano il puro spirito nell’ invo- 
lucro corporale, gli altri che reputavano un’ illusiqne metafisica I’ unionc 
del puro spirito incorporeo ed astratto, nd corpo niat.’riale.

La nozionc di uu legame o inviluppo fluidico tra lo spirito e il 
corpo materiale e il passo decisivo verso la soluzione dell’ enigma umano 
altrimcnti I'unionc dell’Anima al Corpo resta incomprensibile e le due 
dottrine inconciliabili.

La parola Anima e adoperata dagli scienziati in diversi sensi: per 
alcuni e il pnnc'pio vitale della vita materiale organica che cessa con la 
morte (materialismo), per altri e un agente universale di cui ogni essere 
nc assorbe una parte (panteismo) per altri e un essere morale indipen- 
dente dalla materia e che conserva la sua individualita dopo la morte 
(spiritualismo). Secondo le risultanze della ricerca psichlca, I’Anima pro- 
priamente e I'iuviluppo fluidico del soggetto pensante, cioe lo Spirito.

L’ inviluppo fluidico, doppio del corpo materiale, e la vera forma 
umana sulla quale s'incorporauo per un certo tempo le molecule della 
came e si mantienc nel mezzo di tutte le variazioni e le correnti materiali.

Questa forma sottile ha un'esistenza a se ed anche durante la vita 
terrena pud distaccarsi dal corpo, agire c manifestarsi a distanza.

II problema dell’essere e rischiarato dalla dottrina dell'Astrale e I’A- 
nima umana viene essa a fornire la prova sperimentale della sua csistenza 
che ci porta al convincimento della sua sopravvivenza. Alcune ricerchc 
ebbero in questo campo un valore grandissimo. Carlo He Reichenbach
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scoverse i fenom eni odici, p rovaiulo  I’ esistenza au to n o m a  di fluidi che 
an im ano  e d an n o  vita alia m ateria. W illiam  C rookes s tud io  sul co rpo  
um ano  le radiazioni della forza psichica. Q uesti effluvii fo rm ano  in to rno  
al nostro  co rp o  zone concen triche costituen ti una specie di atm osfera  
fluidica, che fu ogg e tto  delle ricerche suH’esteriorizzazione della sensib i
lity e n io tricita  del do tt. Luys e del d o tt. Paolo  Joire. Ma le piu receuti 
esperienze di A lberto  Dc Rochas so rp assa ro n o  le p receden ts

La teo rica  del co rp o  astrale  abbraccia  I’insicm e dei fenom eni anim ici 
e m edianici ed ha costre tto  gli stud iosi a ferniarsi su di una serie di 
fatti che per tan ti secoli fu ro n o  dom inio  della s tregoneria  e della super- 
stizione. L'envoutement, le cu re  a d istanza del Paracelso , le cu re  sim patiche 
riferite dal B orellus en travano  nell’o rb ita  de ’ fenom eni di esteriorizzazione 
della sensibilita e la realita del dopp io  fluidico em ergeva da esperienze 
di gab inetto .

Poco  d o p o  il do tt. Ippolito  B araduc di Parig i riusciva a de term inare  
sperim en talm en te  i m ovim enti dell’A nim a e le sue  luci.

T u tte  queste  esperienze rag g ru p p a te  insiem e rafferm ano il postu la to  
dell’esistenza au to n o m a dell’A nim a e della sua  ind ipendenza dal co rpo .

C arlo  D u Prel ha condensate) m irab iln ien te  le nuove deduzion i spe- 
rim entali, sp iegando  I’anestesia  della m orte  nella stessa m an iera  di quella 
p ro d o tta  dal sonno  artificiale. L’esteriorizzazione del d o p p io  e, com e la 
m orte, un processo  odico .

Al m onien to  della m orte, noi d o b b iam o  am niettere  un seco n d o  p ro 
cesso del quale  non  ci accorg iam o perche  e trascenden tale , la disincar- 
nazione de ll’Anim a. La m orte  e 1’essenziarsi od ico  deU’uom o, perche  l’o- 
dico non  e so lam en te  il p o rta to re  del p rinc ip io  vitale, m a della forza 
o rgan izzatrice  della sensibility , della  coscienza e del pensiero . La nascita  
e un  processo  di m aterializzazione perm an en te  che viene ad  a rresta re  
l’esistenza occu lta  e le sue  fu n z io n i; la m o rte  le risuscita  sacrificando  il 
co rpo  fisico. N oi non  parle rem o p iu  di an im a im m ortale , nel senso  d 
alcun  che d iverso  ed  o p p o s to  all’ esistenza te rren a , m a d ’ind istru ttib ilita  
dell’essere... cosi la vita post-co rporale  si appalesa  sem plicem ente com e 
un  a ltro  m odo  di esistere. (I)

«**

Fu pel tram ite  della nozione del d o p p io  flu id ico  che L om broso  ar- 
rivo  a lia  g ra n d e  illazione. La nuova form a della m ateria  e la realita  del 
c o rp o  astra le  che d iven ta  la  chiave dello  spiritism o.

(I) La M ort, VAu-tiela, la Vie dans VAu-deln. Paris, Chacornac, 1905.
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L 'esistenza del doppio, conciliando  i d ue  o p p o sti sistem i, li identifica; 
perocche il m aterialism o asso lu to  non  si trova di fro n te  alia proposi- 
zione della sopravvivenza del p u ro  sp irito , m a di un  quid  di m a te ria to ; 
di un g rad o  di consistenza della m ateria.

A llora la p rova p iu  d ire tta  della sopravvivenza sa reb b e  d ed o tta  dalla 
legge fondam entale  del m onism o; perche cio che sopravvive al co rpo , 
in tan to  co n tin u a  e co n tin u era  ad  esistere, in q u a n to  la m ateria  e I’ e- 
nerg ia  sono  ind istru ttib ili.

O n d ’ecco com e nell’XI C ap ito lo  delle R icerche, il L om broso  e por- 
ta to  dalle risu ltanze dell’esperienza a con sta ta re  che la realita  del co rpo  
astrale  diventi la cliiave dello  sp iritism o (pag. 234 e seg.).

■ La realta dell’esistenza dei fantasmi appare ancora meno paradossale, 
ammettendo il cosi detto doppio del corpo, di cui sono piene le leggende degli 
antichi. Ma essi non osservarono che pochi fatti di apparizioni e di sogni; noi 
invece abhiaino, per credervi, tina lunga schiera di osservazioni e di prove 
che, se una per una possono essere messe in dubbio, acquistano, come le pietre 
delle volte, solidita dalla loro reciproca unione. »

Egli ra g g ru p p a  in categorie  tu tt ' i casi piu rim arch ev o li: I’esterioriz- 
zazione m otoria  s tud ia ta  dal De R ochas che fo rn ireb b c  il p rim o  indizio 
del d o p p io ; il d o pp io  nelle m agnetizzate, secondo  le esperienze del D ur- 
v ille ; il d o p p io  nel sonno , accennando  alle p rove dell’H y slo p ; il d o pp io  
nella trance, il dopp io  in istato  ap p aren tem en te  norm ale, rife rendo  le no te  
m anifestazioni della Sagee, il d o p p io  nella nevrosi, il d o p p io  nei san ti e 
nei profeti e nel genio.

Ma la categoria  piu in teressan te  e quella  del d o pp io  post-mortem 
per cui viene ferm ata la possibility della m anifestazione del d opp io  dopo  
m orte , com e nel sonno  e nella trance. *

* II doppio pud spiegare molti de’ fenomeni spiritici, senza ricorrere agli 
spiriti dei defunti; sostituendone l’azione con quella del medio, il cui corpo 
od una sua parte agisca ad una certa distanza dal suo corpo vivo, come agi- 
rcbbe questo. Forse al doppio appartengono anche quelle membra piu o meno 
incomposte che si vedono uscire dal corpo, dalle spalle o dalle gonne del 
medio, e che diedero si spesso origine ad un sospetto di trucco.

« Questo fenomeno del doppio spiega ancora la visione e la percezione che 
ha il medio di quanto accade nella stanza in pieno buio; spiega, forse, lo 
strano fenomeno della trasposizione dei sensi per cui l’ipnotico vede dall’orec-
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chio, annusa col ginocchio (v. Cap. I), spiega insomnia uno dei fenomeui piu 
inesplicabili dell’ipnotismo.

♦ Puo ancora spiegare la visione degli ipnotici (v. Cap. I) e dei medii a 
distanza od attraverso a corpi opaclii, la possibility di .distinguere al solo tatto 
dei nietalli che esternamente non presentano alcuna differenza tra loro; spiega 
ancora come siasi sdoppiato, bilocato, il corpo di un dormiente, d’un agonico, 
o di un estatico ad una grande distanza da questo.

«E, come accennammo, il doppio ci mette sulla via di coinprendere come 
possano esistere dei corpi fluidici che presentano, almeno per qualche tempo, 
tutte le facolta del corpo vivo. 11 doppio, quindi, puo essere considerato quasi 
come un anello di congiunzione tra il medio e lo spirito dei defunti. Ma 
I’azione di questo pare si perpetui indefinitivamcntc, inentre quelladel doppio 
pare non si prolunghi oltre lo stato agonico e non e mai in contrasto, ma in 
continuity coll’azione del vivo; mentre I’azione dei defunti e spesso autonoma, 
spesso in contrasto con l’azione dei medii e spesso lo spirito appare con un 
fantasma diverso del medio, il che non fa il doppio, e spesso provoca feno- 
meni ed energie, come la materializzazione, la percezione del futuro, la pneu- 
matografia, e coi caratteri speciali del defunto, energie queste che il medio da 
solo non pub possedere. <•

D unque, qualclie cosa di p ensan te  e di senziente p u o  staccarsi dal 
n ostro  co rpo  d u ran te  la vita, e qu esto  qualche  cosa non  e u n ’illusione 
m etafisica, ma si vede, si tocca, pensa  e agisce. I fantasm i dei vivi si 
m anifestano , o p eran o  e svan iscono , com e i fantasm i dei rnorti. *

*  *  *

— Ma e la so la m ateria  che con tinua  ad esistere, od  anche il S oggetto  
p ensan te  ?

La con tinuaz ione  dello  sp irito  e im plicitam ente ed essenzialm ente 
provata  dagli argom enti del m aterialism o.

Perocche, se il P ensiero  e, pel m aterialista, u na  funzione dell’o rg an o  
e se questo , per la legge d ’ind istru ttib ilita  della m ateria  e dell’energia, 
in una form a diversa sussiste, co n tin u eran n o  a sussistere tu tte  le funzioni 
dell’o rg an o  istesso, p rim a e su p rem a delle quali il P ensiero  che si tra 
duce nel sen tim en to  della P ersonality : Cogito ergo sum!

L’afferm azione m onistica ci p o rta  al Sum ergo cogito, che e la logica 
illazione scientifica della legge fondam enta le  di sostanza. La so p raw i- 
venza della m ateria  pensan te  non  puo  concepirsi senza am m ettere , anzi 
premettere, il P ensiero , cioe il soggetto .
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Cosi affisata la questione, le d isp u te  fra  sp iritualisti puri e m ateria
l is t  assnluti si appalesano  tra sc u ra b ili ; perche, se  nella vita te rre n a  non  
puo  negarsi la realita  del P ensiero  — sia u na  funzione o  m eno  del cer- 
vello, sia causa od  effetto  dell’o rg a n o  — cosi anche  d o p o  la m orte  esso 
c o n tin u e d  a sussistere, pel p rincip io  dell’ indisso lub ilita  della m ateria  e 
di tu tte  le funzioni che, p e r l’ind is tru ttib ilita  dell’energ ia, essa pub  com - 

piere.
Forse le piu g ran d i afferinazioni sp iritualistiche p a rtiro n o  dal cam po  

opposto .

H aeckel con la legge di sostanza ci r ico n d u ce  alia sopravvivenza 

dell’Anima.
E rberto  S pencer con 1’ « Inconoscibile  » ci riconduce  a lia  causa, cioe 

a Dio:

« Vi 6 una verita che deve diventare sempre luminosa ed 4 che esiste un 
Essere inscrutabile che si manifcsta dovunque, di cui non si pub conccpire ne 
il principio, n4 la fine. »

Intuizione la piu vasta che sia m ai b rilla ta  nella m ente  di m etafisico!

C esare  L om broso  enuncio  in form a sem plice e m odesta, m iran d o  
so lo  nel m om ento  in cui la dettava, a d ifendersi dagli aw e rsa ri attacch i, 
un a  proposiz ione form idabile , g ittan d o  le basi g ran itiche  della  scienza 

nuova.

« .........Mi parve fatale — egli dice nella Prefazione — il coronare una
vita vissuta nella ricerca di nuovi Ideali, combattendo per I’ idea piu combat- 
tuta e forse piu derisa del secolo. »

F. ZlNGAROPOLI
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C esare  L om bro so  e la  Critica L etter aria.

Dopo la lunga controversia fra gli ultimi sostenitori della critica e- 
stetica ed i primi laboriosi fedeli dell’indagine storica ncssuna polemica 
intercsso piu largo numero di studiosi di quella intorno alle teorie lom- 
brosiane del genio. Fu — ben dice Cipriano Giachetti — « un cumulo 
d’ ire (1). E 1’ ira, come tutti i nioti eccessivi, non e durevole piu del- 
Pentusiasmo. Cos! si ebbe ben presto a notare una certa sazieta della 
dottrina di Cesare Lombroso. Rodolfo Renier confrontava le vicende 
delle ricerche psicopatiche con quelle della teoria mitologica: « Fuvvi un 
periodo di gran voga dell’ interpretazione mitologica... da alcuni si giunse 
ad arditezze ed esagerazioni... oggi e filologi e storici e filosofi hanno 
a fastidio ogni interpretazione che pur di lontano accenni a rapporti col 
mito » (2). Ma siffatto fastidire le teorie lombrosiane e volerle, precoce- 
mente, passare alia storia (3), non e altro che uno dei soliti episodi di 
stanchezza del pensiero umano, e, nella fattispecie, un sintomo di quell’av- 
versione tirannica della fine dell’ottocento verso ogni disputa capace di 
richiamare i massimi problemi dello spirito. Anche, la noncuranza prepo- 
tente ebbe una curiosa fonte nella vanita umana, un motivo inconfessato 
del quale pur si accorse il Lombroso, di solito cosi ingenuo e fidente. 
« Molti, se non tutti i miei critici — scriveva egli — mancando di 
genio e non avendo le citate anomalie non percio vorrebbero rinunciare 
a passare per genii » (4).

(1) — Rivista di Roma : anno XIII, pag. 687.
(2) — Fanfulla della Domcnica : 9 XII 1906.
(3) — Un critico del Marzocco (13 V 1906) ad csempio, a proposito dello scritto di Enrico M. Fusco 

(Citta di Castelio, S. Lapi, 1906), In difesa di nn lihro del Leopardi ciofc del Patrizi, palesava in que- 
sle parole il desiderio di consegnare la « pratica > agli a rch iv i: « Noi crediamo che questc polemiche 
siano oramai inutili. II metodo antropologico applicato alia critica letteraria si condanna da sfr, e sono 
inutili gli attacchi contro di csso, come no sono inefficaci Ic difesc >. Causa finita esl.

(4) — Prefazlone al Vittorio At/ieri di Antonini e Bognetti Do Martiis — Studi psicopatologici — 
Torino, Bocca, 1898, pag. XI. L’ Antonini (pag. 72) parafrasava il m aestro : « La teoria lom bro- 
siana displace a quclli che si crcdono artisti perchfe fanno un sonetto per nozzc, o perchfe fanno un ri- 
tratto dalla fotografia «; e colpiva giusto aggiungendo - a coloro che non vogliono ammettere che il ge
nio non si puo acquistare colla pazienza >. II rilievo polcmico non & sminuito neppurc dal ricordare 
le caratteristiche delle quail il Lombroso ed i suoi famigliari, ritraendolo, si compiacevano: nella pit- 
tura di esse non vi fc la vanita dcll’anormale. (Cfr. Paola e Oina Lombroso. — Cesare Lombroso. 
Torino. Bocca 1906. Pag. 99-103).
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Di maggiore attenzione sono degni tutti gli sforzi fatti per distin- 
guere e per sceverare nelle sue diverse parti la teorica accusata. Gli' at- 
teggiamenti medii sono, qui, davvero fecondi per lo sviluppo del pensiero 
critico italiano.

E’ importante ricordare come Angelo Solerti, uno dei piu gagliardi 
investigatori della storia letteraria, abbia nelle sua forte opera sul Tasso 
tenuto conto della dottrina lombrosiana, sfidando coraggiosamente i pre
concetti ostili (1). E’ ancor piu notevole che Arturo Graf, uno dei critici 
italiani ineglio dotati del senso dei fenomeni interiori e piu remoti dalle 
materiality erudite, sia stato cosi cauto giudice della scuola psicopato- 
logica, da muovere il Lombroso a chiamarlo per gratitudine « uno dei 
pochi letterati geniali d'ltalia che sentano i nuovi tempi » (2).

Si tratta pero, in questi due scrittori citati, di contemperanze dovute 
a temperamenti individuali, o coscienziosi o felici, di accordi efficaci come 
esempio ma non ancora determinati e chiariti in una formola, in una 
teoria. Oltre pero alia pratica di modus vivendi nel fatto si tento di esco- 
gitarne altri nel campo della dottrina. Un bel libro, fatto bene, nella 
sapiente fusione di curiosita eterogenee e di metodi dissimili e molto piu 
di una formula per il nostro godimento; nella sua segreta ed incomu- 
nicabile virtu, e pero, molto meno di una transazione ragionata e cosciente 
di indirizzi contradditori che si compia a profitto non del lavoro proprio, 
ma deH’altriii, per la fatica comune del pensiero umano. Gli accordi 
teorici e programmatici sono stati cercati, direi, invocati dal Lombroso 
medesimo. Paolo Orano osservava che Cesare Lombroso non dimostro 
nell’antropologia criminate « un invasamento da materialista » (3) e am- 
mise la sanabilita del delinquente. Edoardo Claparede notava anzi: « il 
est curieux de constater que c’ est precisement la Scuola Nuova qui a 
introduit dans la science penale l’idee du traitement des criminels et de 
la prophylaxie de la criminalite, alors que le droit traditionnel, tout en 
condamnant theoriquement le determinisme et le fatalisme, n’a jamais 
cherche a modifier la criminalite, qu’il semble avoir toujours consideree, 
en fait, comme une necessity fatale liee a l’existence des societes » (4).

(1) — Op. cit. su Vittorio Alfiori. Pref. pag. XU, Cfr. Fanjulta delta Domertiea, 9 XI! 1906.
(2) —• Prcfazione op. cit. pg. XII — Gcnio e Pef'enerazione, Sandron, I89S, pp. 259.
()) — La Saiolu positive. Marzo-Aprile 1006. 146-147.
<4) — Journal de Geneve. 11 VI 1906. - Che il Lombroso non si sia mai fossilizzato nella nega* 

zione e provato anche dall’csscrc egli divenuto un avversario della pena di m orte, che la sua dot* 
trina, sc davvero fatalista, avrebbe dovuto accettare. Vedi la lettera del 25 VI 1906 all'on. Oiuscppc 
Reinach che aveva presentato alia Cam era franccse un progetto per Tabolizionc della condanna capi- 
tale. Nella vita politica poi il Lombroso ha sempre diniostrato la piu idcalistica confidenza ncll'opera 
riform atrice. Courtier Enropcrn, 10 II I9oo.
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La stessa agilita di spirito, la stessa prontezza nel franco muovere 
verso gli avversarii, il Lombroso ha dimostrato nella polemica sul genio. 
Certo c’e in molte frasi odore di polvere. II Lombroso ed i lombrosiani 
sorridono delle dotte minuzie: « Quante volte Macchiavelli sara stato 
scritto senza i due cc senza che questo alteri la condusione su quel 
grande» esclamava il maestro. Frase che avrebbe fatto increspare le 
onde del visual Carducci «feroce, inesorabile in faccia all’ignoranza dei 
fatti» (1). 11 Lisio fu da lui una volta investito: « Lei ha scritto Macchia
velli con due c... Quando la smetteranno questi italiani di essere igno- 
ranti ?.. » (2). I lombrosiani volevano, invece, che i letterati la smettessero di 
essere saputi soltanto di questioni ortografiche, grammatical! ed estetiche!

« Senza l’indagine psichiatrica la critica letteraria rende incompleta e 
falsata la personalita dell’artista », scriveva I'Antonini (3). Malgrado queste 
polcmiche aggressive il Lombroso ed i lombrosiani aprivano la via ad un’in- 
tesa, riconoscendo giusta la richiesta di sostituire a « sparsi frastagli tolti 
dalla vita delPuno o dell’altro, monografie su un dato genio », protestando 
talvolta di non « voler invadere il campo della critica letteraria », invo- 
cando infine, con nobilissimo slancio di ardore scientifico, la collabora- 
zione degli awersari per la scoperta del vero: Se ci furono inesattezze 
nelle monografie psicopatologiche, — riconosceva e spiegava il maestro 
— « la colpa e un poco vostra, o letterati, che non avete mai voluto darci 
una mano » (4).

Dai cultori delle belle lettere furono pure avanzate alcune distinzioni 
conciliative. Uno del Marzocco, pur rifiutando I’analisi scientifica dei fe- 
nomeni propriamente letterarii, delle assonanze ad esempio o del simbo- 
lismo, facendo spalluccie dinnanzi agli accertamenti fisiologici, concedeva: 
c ci puo al contrario essere utile a ricostruire la figura di qualche grande 
l'esame di alcune sue anormalita : il suo misoneismo ad esempio, I’assillo 
del vagabondaggio, I’istantaneita, lo sdoppiamento della personalita, l’i- 
perestesia, o qualsivoglia altro carattere » (5). Piti importante in linea 
metodologica la concessione del Renier che il Lombroso pur collocava 
fra i « venerabili studiosi » piu affetti da « istinto misoneico » (6). II 
Renier si rifaceva al programma del metodo storico di fronte alia critica 1

(1) — P rcfa/. op. cit. still'Alfierf, pag. VI.
(2) — La Lettura. Fehbraio 1907, pag. 129. 
O) — Op. cit. pag. $0.
(4) *— Op. cit. pp. I, I, V.
(5) — Marzoeco; 6 V 1900.
<6) — Genio e  dcgcnerazione, pag. 202.
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estetica e trovava che il D'Ancona affermando le indagini psicopatologiche 
« alio scopo degli studi letterarii assolutamente estranee » si metteva dal 
punto di vista degli anticlii avversarii e non in quello della scuola erudita, 
a lui di tanto debitrice in Italia (1). II Renier si opponeva ad un blocco 
storico-estetico contro gli innovatori scientifici. « I seguaci del metodo 
storico, come si crcdono in obbligo, per spiegare 1’ opera d’ arte o di 
scienza, di studiare accuratamente la teniperie in che I’ artista o il pen- 
satore e cresciuto... cosi non debbono essere indifferenti alle qualita fisiche 
dell'individuo che studiano, alle sue anormalita morali ed intellettuali, ai 
suoi vizii ed alle sue debolezze di uomo » (2).

Teste infine Cipriano Giachetti, polemizzando con Maffio Maffi che 
aveva ribadito sul Marzocco la tesi dell' inefficienza assoluta dell* investi- 
gazione antropologica e psicopatologica ai fini di conoscere l’opera d’arte, 
distingueva reciso, queste ricerche dalla teoria che le ha generate: « non 
bisogna disprezzare la psicologia e magari la patologia dei grandi inge- 
gni, ma diciamo pure senza reticenze che la questione del genio ormai 
ha fatto il suo tempo, poiche appartiene al nuinero infinito delle que- 
stioni oziose » (3).

Nella sinuosita di queste decennali polemiche si puo vedere una con- 
tinua ascensione verso un punto d'osservazione piu comprensivo. E’ gia 
infatti pacifico a destra ed a sinistra, secondo risulta dalle testimonianze 
sin qui addotte, che le ricerche di nuova indole sui letterati devono es
sere fatte da chi abbia il senso del fenomeno letterario; che, d’altra parte, 
studiando gli scrittori e le scritture con metodo positivo e paziente non 
si possono trascurare i nuovi fatti e le nuove curiosita diffuse dalla scuola 
psichiatrica; che, per ultimo, I’investigazione psicopatologica si puo com- 
piere senza I’implicita e necessaria accettazione di una speciale metafisica, 
della teoria, cioe, del genio.

Credo pero che resti a stabilire la distinzione capitale. Questa: non 
solo facendo tali indagini non si pretende spiegare il genio, ma neppure 
lo si studia. I lombrosiani hanno asserito piu volte che la loro inter- 
pretazione non era affatto irriverente per il genio, che non sopprimeva 
I’ammirazione. « Forse — domandava il Lombroso — l’aconito e la cicuta

(1) — Rass. Bibliogr. della lettcratura italiana, XIV, 234.
(2) — Oiornalc storico della lettcratura italiana XXVII, 442; XXXIV, 307; FanfuUa delta Dome

nico, 0 XII 1908.
(3) — Rivisto di Roma, XIII, 688 - Cfr. Marzocco, 24 X 1909. L‘opera di Giovanni Bovio, l l  

Genio — un capitolo di psicologia — (Milano, Treves 1899), non e  indagine positiva, ma piuttosto ri- 
costru/ione gcnialc, come I’avrchhc fatta il De Sanctis, della fisionotnia del genio, per virtu di affi- 
nita interiore c profonda.
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non  si possonn  ca ta logare  vicino alia viola e alia rosa perche so n o  ve- 
lenosi?  » (I). E il R ib o t: « II d iam an te  ha  forse p e rd u to  di prezzo, do p o  
che si e scoperto  che e so ltan to  del carhone  ? » II R enda voleva elim inare 
la con tradd iz ione  cosi: «. restino  e I’liom o e il p ro d o tto  un  valore per 
I’estetica, p e r la logica, p e r I’etica, p e r la socio log ia ; I’indag ine an tro p o - 
logica li stiu lia  com e dati oggettiv i, p resc indendo  da quel criterio  valu- 
tativo che fa di essi dei valori di p rim o o rd in e  > (2).

N on basta . O cco rre  prescindere  assai p rin ia  che nello  s tu d io  del 
soggetto , nella scelta di esso. M olti lom brosiani si so n o  affannati a di- 
fendere il m aestro  dall’accusa di u n ’ equazione in transigen te . « F arebbe 
un  to rto  al L om broso  ed a se stesso  chi volesse ritenere  che egli identifichi 
il G en io  con I’Epilessia » (3). II ta llone d ’Achille non e q u i : non e nel- 
I’cquazione, m a in un a ltro  avviciiiam ento. U n volum e del L om broso  
p o rta  p e r so tto ti to lo : « D a C o lom bo  a M anzoni v(4). E nei suoi libri tro- 
viam o I 'uno  accan to  all’ a ltro  C am bise, A lessandro  M agno, e W agner, 
S avonaro la e il ch iru rg o  M aisonneuve, G am b etta  e lo sto rico  Asse- 
line, H elm holtz  e Leopardi. Q u a le  e il concetto  scientifico che m uove il 
L om broso  a fare di eo sto ro  un g ru p p o  o m o g e n e o ?  C h e  cosa gli indica 
i soggetti di s tu d io ?  II fatto  che  siano  d enom inati genii: cioe la cara t- 
teristica nella quale  I’uso ha m agg io re  influenza e che im plica I’accetta- 
zione dei giudizi pin lon tan i di tem po  e di lu o g o : quella anco ra  che e 
piu connessa a m utabili e talvolta effimeri s tupori del pubb lico  in g en u o :

* quella che e geueticam ente  ed in tim am ente  costitu ita  di valu tazione, e, 
di na tu ra  sua, so itra tta  ad ogni vera e p rop ria  indagine positiva.

La scienza non  solo non spicga il gen io , m a non lo d istingue. II 
Renicr esigeva due dcfinizioui per iniziare le ricerche p s ic o p a to lo g ic h e : 
« Si deve prim a di tu tto  dcfinire, il che non e facile, I'uomo di genio, 
e si deve determ inare, il che e n ieno  facile ancora, cio che si ha da in- 
tendere  per uomo sano di m:nts » (5). O ra  la scienza non definisce il 
gen io , perche il gen io  e un valore e la scienza non p u o  avvertire il va
lore. R iconoscere il gen io  o e a tto  m eccanico, sup ina  ripetizione del luogo 
cornune e qu indi privo di qualsiasi valore scientifico, o e  a tto  geniale, 
l’irriflessivo e regale esercizio della valutazione, e qu indi inaccessibile ed 
irrinnovabile  da un m etodo  scientifico.

(1) — Genio e (iegenerazionet pag. 2W.
(2) — L’opera di Ccsar<? Lombroso nella scienza e nolle sue applicazioni. Torlno-Bocca IWo, 

pp. 110, 1 1 1 .
(}) -  V. pag. 107.
(I) — Ntiovi sludi sul Oenio - Vol, I, Palermo • Samlron, 1904.
(5) — Oiornale Storico della lett. ital. 1890, pag. 443.
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M anca qu ind i il legam e che radiin i il C o lom bo  e il M anzoni a  rappre- 
sen ta re  un fenom eno un ivoco ; q u an d o  il L om broso  vuol d im ostrare  la 
u n ita  del gen io , e sostenere  che « l'eccellere nella p ittu ra  p iu tto sto  che 
nella m atem atica o  nella s tra teg ia , non  cam bia p u n to  la n a tu ra  dei genii » (1) 
e poeta  e non  sc ien z ia to : a ffenna  la som iglianza anzi I’ iden tita  ideale di 
varii aspetti d ’un tipo  che abb ia tno  nella m ente, m a che non  possiam o 
con sforzo  riflesso riconoscere  nella realta.

Le ricerche psicopato lqg iche, ad d ita te  da ll’o p era  lon ib rosiana, non 
vanno  d u n q u e  com piu te  su qnesti irreperib ili « genii », 1 1 1a su ll’csercizio 
di alcune attivita dello  sp irito . La politica, la m atem atica, la filosofia 
hanno  una s to ria : a sp iegare  le m utanze che esse h an n o  su b ito , le lo ro  
fasi decisive e utile ricostitu ire  e possedere  p e r analisi il tem peram en to  
psichico degli uom ini che hanno  svolto  in esse la p ro p ria  en erg ia?  Nel 
cam po dei miei studii sen to  che m olte delle cu riosita  suggerite  dal Lom 
broso  sono  benefiche iieH’indag ine letteraria.

Perclie I’ indagine letteraria  non ha fo rtu n a tam en te  p e r o g g e tto  i let- 
terati di gen io  — q u an te  d iscusiion i sottili o  q u a n to  ozio in te lle ttuale  in 
questo  c a s o ! — sibbene  la conoscenza dei processi dello  sp irito  um ano, 
che sono  m anifestati per m ezzo delle lettere, e delle fo rm e co ngen ite  o 
accessoric a questa  m anifestazione. L’attiv ita le tte raria  e legata  ad  un 
tem po  e ad  un cervello : qu ind i la ricerca sto rica  e l'analisi logica, gram - 
m aticale, le ssica le : m a e p u r co n g iu n ta  fra questi d ue  term ini estrem i, fra 
la im personalita  e I’individiiazione asso lu ta, ad  un uom o, cioe ad  un  or-, 
gan ism o del quale  d o bb iam o  conoscere  le cara tteris tiche ataviche, ana to 
mic he, fisiologiche e psicologiche.

A bituata alia sim ultaneita  di queste  inchieste dissim ili ed  al possesso 
co n tem poraneo  dei lo ro  risu ltati I’indag ine le tteraria  p o tra  forse g iun- 
gere  a d istinguere  i p ro d o tti dovuti alia ripetizione di fo rm ule  acquisite  
e di processi convenzionali, l’o p era  cioe p ro fe s s io n a l, d a  quella  deri- 
vante da  un peculiare e sp o n tan eo  m oto  dello  sp irito , ed ad o m b ra re  per- 
tan to  alcuni lineam enti del genio .

Ma e ipotesi di realizzazione lon tana. Ad ogni m odo, possa  o  non  
possa P indagine le tteraria  g iu n g ere  a  b rancicare  coi g enu in i istrum enti 
del pensiero  i tra tti del gen io , certo  e che il su o  lavoro  scientificam ente 
m igliore e oggi quello  di affrancarsi dal cu lto  degli au to ri e delle o p ere  
per fissare la g ran d e  d inam ica della le ttera tu ra. 1

( 1 ) — Nuovi Studi sul Genio • ed. cit, vot. II pag. I.
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11 soddisfare ad alcuiie dom ande  del L om broso  e a questo  scopo , 
p roficuo  non solo m a ind ispensabile , quan d o , ben in teso , ci si Iiberi, dalla 
antiscientifica illusione lom brosiana di scegliere e so tto p o rre  a siffatte 
analisi i genii.

C he la teoria  del L om broso  abb ia  valore p e r il gen io  nessun  stu- 
d ioso  puo  dirlo  o puo  negarlo  in base alia p ro p ria  d isc ip lina: m a chi 
conosce il fenom eno le tterario  p u o  sostenere  invece che m olte  osserva- 
zioni del com pian to  m aestro  so n o  sp ro n e  ed a iu to  validissim o a m eglio 
pene tra re  la seg reta  vita della le tte ra tu ra .

P aolo Arcari.

Patologla deH’arfe.

P o treb b e  essere che lo s tu d io  di q tiestr cara tteri dell’a rte  nei pazzi, 
o ltre  a m anifestarci un a  nuova faccetta di questi m isteriosi m alati — gio- 
vasse a ll’estetica od  alm eno alia critica delFarte  — nell’apprenderv i che 
la predilezione esagerata  dei sim boli, delle m inuzie, per q u an to  esatte, 
e la com plicazione delle scrittu re , la prevalenza esagera ta  di u n a  data  
tin ta , l’indecente lascivia e la stessa tro p p a  o rig inalita  en trin o  nella pa- 
to log ia dell’arte.

C . Lombroso.
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II monito postumo di Lombroso
alia scienza

In  tnassa degli uoniini, f runes 
consmnerc nata, non e not a per 
In ricercn, brnsi per opporvisi. 
tl non rare volte to stesso Inton 
sc/tso si oppone nlln scoprr/n tlrltn 
verita, perehe esso rijugge dalle 
strode /wove, e i nnovi veri non 
si trovono nelte vie bottnte.

Lomhkoso.

N on e certo  la p resen te  generazione qnella  che pud  apprezzare  nel 
sno  vero  e g ran d e  significato  I’opera  p ostnm a di C esare L om broso.

L’esperienza del passato  ci d im ostra  che ogni generazione en iana una 
sua speciale a tm osfera psichica nella quale  vive com e in un m nttdo  as- 
so lu to ; e fin qui nu lla  di m ale poiclie ciascuna epoca p o rta  nella sto ria  
um ana  il c o n tr ib u to  della sua  partico lare  v e rita : m a avviene p u rtro p p o  
che gli uom ini co n fo n d an o  questa  lo ro  p ro p ria  verita colla verita in se 
stessa, e si o stinano  a negare  la possibility  di u na  verita piii vera che 
neglii fo rs’anco, p e r legge di co n trasto , la loro . La m issione di in traw e- 
dere  e add ita re  la verita fu tu ra  e cid  che d istingue  il gen io  da ll’ uom o 
com m ie. 11 gen io  e sem pre un p ro fe ta ; m a com e quella  dei profeti la 
veritii cli’egli p roclam a viene negata , co m b attu ta , derisa. Poi di m ano in 
m ano che gli uoniin i piu vecclii scqm paiono  sostitu iti da.lla g ioven tu , la 
resistenza si a ttenua , i germ i fecondi ge tta ti dal g en io  nell' o scu ra  co- 
scienza della jiropria  generazione si sc liiudono  e finaln ien te la verita 
viene accolta per poi cristallizzarsi e alia sua  volta  o ppo rsi ben spesso  

nuove verita : lotfa questa  lim ga e tenace ma sicura, poiche la po tenza 
dell’opera  del gen io  e irresistibile.

Tale precisam ente la condizione degli uom ini presenti di fron te  al- 
I’o |ie ra  lom brosiana. Se cousideriam o I’a ttuale  m om ento  sto rico  vediam o 
c h ’ esso e con trassegnato  da un seuso d ’ angoscia  e di febbrile  ricerca. 
La verita e una scintilla che scaturisce da due p o l i : I’uno  e la na tu ra  
esterna, I’a ltro  rin te rn o  deH’uom o e I’um anita  lu ngo  i secoli non fa che 
avvivarli a lternativam ente  passando  da u n ’epoca di m aterialism o ad u ti’e- 
poca ili idealism o.
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D u ran te  la seconda  nieta del secolo  sco rso , essa ha, direi quasi, ven- 
dem m iato  l’esterno , si e illusa di p o te r tro v are  la verita  al di fuori di 
se  m edesim a: nel m om ento  a ttua le  si vede co stre tta  a r ien tra re  in se 
stessa  p e r a w iv a re  il po lo  con tra rio , 1’ e lem ento  soggettivo . Di qui 
un  capovo lg im en to  di tu tti i concetti p recedenti, di qui un  periodo  d ’in- 
certezza, di d u b b io , p a rag o n ab ile  al trem ito  d e ll’a rco  voltaico  nell’istan te 
d ’accensione.

M olti dei pensato ri della generaz ione  passata  sono  scom parsi e dei 
pochi sopravvissuti la m agg io r p a rte  si ostina, vuoi p e r esau rim en to  se
nile, vuoi p e r interessi m ateriali, vuoi p e r co rta  v edu ta  a  d ifendere  u na  
verita  che deve esscre non  neg a ta  m a su p e ra ta : povero  spettaco lo  questo  
c h ’io non  so se d e b b a  m agg io rm en te  destare  la n o s tra  p ieta  o  il n ostro  
d isprezzo. M a su questa  m eschin ita  d ’ am b ien te  rifu lge m irabile  1’ opera  
di C esare  L om broso  che negli ultim i ann i di su a  vita trovo  in se tan ta  
en e rg ia  in tellettuale e m orale da rinnovare , vivificare e rinnegare , dove 
c io  fosse necessario , i risu lta ti di c in q u an t’ann i di stud io .

Ed ap p u n to  d inanzi a  questo  suo  niagnifico a tto  si rivela l’ eno rm e 
d istanza  che co rre  fra lui e i suo i discepoli. Al su o  p rim o  ap p arire  la 
teo ria  an tro p o lo g ica  del L om broso , n o n  parve m eno rid icola dello  spi- 
r itism o ; il volgo, com ’e sua m issione, derideva, m a a tto rn o  al M aestro 
un m anipolo  di g iovani infiam m ati dal nuovo  ideate, levo a lto  il g rid o  
di b a tta g lia : ciascuno  p o rto  il p rop rio  co n trib u to  all’edificio, ogni attacco  
trovo  p ro n ta  risposta , ad  ogni derisione si co n trap p o se ro  nuovi dati 
positivi e la teoria  lom brosiana  a b b a tten d o  ogni ostaco lo  penetrava final- 
m ente nel m ondo  ufficiale e rinnovava il p rincip io  g iu rid ico  della pena. 
Ma dinanzi al p rogresso , d inanzi alia legge d ’ evoluzione che si risolve da 
p a rte  deH’um anita  in un co n tin u o  superarsi il M aestro si e rinnovato  ed 
ha  su p era to  se m e d e s im o ; i d iscepoli si so n o  arresta ti, ed essi, i passati 
band ito ri di un nuovo  verbo , essi che non  tem ero n o  il ridicolo, essi che 
ben d o v reb b e ro  p er esperienza sapere  quale  enorm e prova in favore di 
una teo ria  sia I’ accan ito  con trasto  che suscita, si sono  trasform ati 
in quella  povera  p lebe dell’in telletto , e te rnam en te  schiava del passato , 
ben m eritando  lo sdegnoso  d e tto  di L eonardo  d a  V in c i: triste  quel di- 
scepo lo  che non supera  il m aestro .

***

O ram ai e d a  tu tti riconosc iu to  che lo sp iritism o versa in una crisi 
gravissin ia, crisi non  di decom posizione, m a di sv iluppo.

****
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O gni nuova do ttrin a , p rim a di fissarsi d u rah ilm en le  nel cam po  della 
pra tica  positiva, e  p reced u ta  da  un periodo  di fo rm az io n e : I’idea p recede 
l’a tto , il p eriodo  ero ico  quello  um aiio . E la causa  della crisi dello  spiritism o 
e app iin to  q u e s ta : che il su o  periodo  ero ico  vo lge al te rm ine  e il pe
riodo  scientifico deve su b en tra re . Q u an ti vi so n o  al di fuori del pu ro  
cam po scientifico, siano  essi filosofi o  creden ti, qu an ti co n sid eran o  com e 
la pin a lta  e deg n a  niissione della vita quella  di porsi sem pre a ll’ avan- 
g u ard ia  del p rogresso , non  intent! a cio  che e s ta to  m a a cio  che sara, 
sem pre fisso lo sg u a rd o  ai prinii accenni di nuovi veri che si affaccino 
anco ra  ind istin ti e direi quasi iucredibili all’o rizzon te  del pensiero  e della 
coscienza um ana p er farli p ro p ri e, con  len ta e tenace p ro p ag an d a , se- 
m inarne i germ i nell’um anita , tu tti co lo ro  che qu esto  h an n o  fa tto  per 
lo sp iritism o, vedono  o ra  g iu n g ere  al te rm ine  la lo ro  m issione, perche 
altri veri si affaceiano, altri prob lem !, a ltre  speranze, altri ideali e com - 
p iono  o ra  1’u ltim o e piu g rave sforzo di chi sta p e r g iu n g e re  alia m eta.

T u tti co lo ro  che si ascrivono  a q uesta  ca tegoria  — e so n o  i visionari 
dell’oggi perche gli uom ini della verita del dom ani — reclan iano  com e 
un d iritto  e un dovere che la scienza si occupi di questi fenom eni. Di- 
nanzi a fatti positivi e che non  possono  sp iegarsi coi dati da  lei finora 
acquisiti, la scienza deve in tervenire, tan to  piu in q u an to  tali fenom eni 
rig u ard an o  non la n a tu ra  m a la vita um ana. P oco  im porta  se questi fe- 
nom eni possano  o non possano  riso lvere il p rob lem a dell’ im m o rta lita ; 
poco im porta  ch ’essi s iano  fenom eni di subcoscienza o  di s p i r i t i ; cio 
che im porta  e q u e s to : noi sianio  dinanzi a fatti indiscutibili che non  si 
possono  sp iegare e che r ig u ard an o  I’iu tim a essenza della nostra  vita.

Ecco il q u ad ro  preciso  delle nostre  c o n d iz io n i: da  una p arte  la 
Scienza partita  da  un concetto  m aterialistico  ha com piu to  la sua  tra ie tto ria  
riscon trando  l’inan ita  del p ro p rio  ten ta tivo  e della p ro p ria  o p era  p e r 
q u an to  riguarda  la so luzione dei p rob lem i della v i ta ; da ll’a ltra  gli spiri- 
tisti teorici che racco lta  u na  nuova verita, co n sta ta ta  la realta  di fenom eni 
inesplicabili h an n o  o ra  in g ran  parte  esaurito  il p ro p rio  com pito , da  soli 
sono  im potenti a risolvere il p rob lem a che lo ro  si affaccia perche  privi 
di una m entalita  scientifica positiva e che sen to n o  e d eb b o n o  sen tire  il 
b isogno  di affidare questo  lo ro  o gge tto  alia Scienza.

L’una parte  ha b isogno  de ll’a l t r a : uniti m olto  si p u d  fare, disuniti 
gli uni e gli altri sianio  im potenti. Q uesta  condizione di cose e s ta ta  in- 
tra w e d u ta  dagli uom ini di scienza piu illu m in a ti: I’ accoglienza che alio 
sp iritism o viene da loro  u sata  e  la p ie tra  di pa rag o n e  del p osto  che nella
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gerarch ia  m entale  occupano  i singoli scienziati. Dal L om broso in Italia 
al Ricliet in F rancia, dal Jam es in A m erica al C rookes in Ingliilterra, an- 
co ra  u n a  volta  si p u o  consta ta re  a q ties to  p ro p o sito  quella  superio rita  
che nei lo ro  singoli ram i h a  elevato al d isop ra  della m ediocrita  questi 
g igan ti del pensiero .

II gen io  innovato re  trasc inera  len tan ien tc  m a irresistib ilm ente la 
tu rb a  dei m ediocri, ma e p u r sem pre  triste , m a e p u r sem pre  un terri- 
b ile m onito  alle m iscre angustie  in cui versa il n o s tro  sp irito , il consta
ta re  in q uesta  tu rb a  dei m ediocri una tenacita  di lo tta  e di rivolta  inten- 
sificata dalParm a del ridicolo, che p o treb b e  dare  cosi m irabili fru tti se 
applicata  invece ad  accogliere e dare  increm ento  a nuove d o ttrine . Alio 
scienziato che trova im possibili a prio ri i fatti noi dobb iam o  c o n trap p o rre  
I 'e te rno  in segnam ento  della s to r ia : non  so n o  anco ra  trascorsi quaran- 
t ’anni dal g io rn o  in cui uno  scienziato  scriveva queste  p a ro le :

« La scienza punto non dubita che tutti i casi di pretesa chiaroveggenza 
non siano che I’effetto di ciunneria e di collusione. La lucidita, vale a dire la 
facolta di vedcre oltre il limite fissato dai sensi, per ragioni naturalissime, e 
un’ impossibilita. E’ imprescindibile legge di natura che si veda cogli ocelli, 
colie orecchie e che gli effetti dei sensi siano ristretti in certi limiti dello spazio 
non possibili ad oltrepassarsi. Nessuno ha la facolta di leggere una lettera 
chiusa che non sia trasparente, di vedere, stando in Europa, cio che avviene 
in America, d’indovinare il pensiero altaii, lie tampoco di vedere cogli occhi 
cliiusi cio che intorno a se avviene. Queste impossibilita sono fondate so- 
pra leggi naturali, imnuitabili e senza eccezioni. • (B u c h n e r :  Forza e Materia)

O ra  il vedere cosi rap idam en e sm entite  tali recise afferm azioni fatte  
in nom e della Scienza, com e non puo  non ap rire  gli occhi agli scienziati 
attuali, renderli m eno fermi nel lo ro  dogm atico  esclusivism o, com e e 
possib ile a uno  scienziato che il V om broso considerava com e il suo  p rim o  
discepolo, scrivere in un artico lo  com posto  per o n o ra re  la n iem oria  del 
M aestro queste  p a ro le :

« 11 terreno dello spiritismo h quello su cui io mi sono trovato in profondo 
dissenso col Maestro. II mio dissenso profondo e anche ed anzitutto sulla realta 
dei fatti medesimi. »

E poiche ho accennato  a ilo  sc ritto  di Enrico  Ferri, sa ra  bene  soffer- 
m arci anco ra  su  questo  sc ritto  e su un a ltro  di G iuseppe  Sergi, usciti
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anihedue sull'ultimo numero della Nuova Antologia (1 novembre 1909). 
Scrive il Ferri:

» E non tanto per la spiegazione di quei fenomeni ch’egli non attribuiva 
alle aniine dei defunti richianiate fra noi al muoversi di un tavolo, ed obbli- 
gate a dire dei pensieri assai volgari anche quando si evoca lo spirito dei 
grandi. Egli ammetteva che, come giustamente disse Carlo Francesco Gabba, 
(uno spiritualista credente e quindi non sospetto) spiegare i fenomeni medianici 
colle anime dei defunti h uno « spiegare I’ignoto coll’ignoto ».

Ma egli pensava che come nei fenomeni ciarlataneschi del mesmerismo, 
del braidismo, ecc., la scienza, col genio di Charcot, seppe discernere il nucleo 
di realty che e nelle forme dell’ipnotismo; cosi nella serie troppe volte ciarla- 
tanesca e tniffatoria dei fatti medianici la scienza potrebbe sceverare un nucleo 
di fatti psichici fuori del comune, ma pur sempre soggetti alle leggi natural! 
che la scienza ha stabilite. E su questo non c’e nulla da dire. E per mio conto 
credo che quella piccola parte di fatti non dovuti al trucco che si possono 
constatare nelle « sedute spiritiche » (le quali acquisteranno credibility scienti- 
fica soltanto quando entreranno nei laboratorii e nelle cliniche, come fu per 
l’ipnotismo) si potra certamcnte attribuire a speciali condizioni neuro-psichi- 
che dei m ed iu m s  ».

E il S e rg i :

« Che dire delle sue idee intorno a quei fenomeni detti eomunemente spi- 
ritici? Fu egli spiritista come vogliono alctini? lo potrei rispondere no e si 
perchfc egli ncgli ultimi anni tendeva, dico soltanto ten d eva , all’interpretazione 
spiritica dei fenomeni supernormali ma apertamente con piena convinzione non 
I’alfermo mai. Quando egli affermo I’esistenza dei fenomeni supernormali tento 
un’interpretazione direi fisiologica e attribuiva ai cervello le manifestazioni ca- 
ratteristiche; in seguito anche perchfc gli spiritisti convinti ve lo trascinavano 
e lo suggestiorvavano pareva volesse pendere all’ammissione di esseri del di la... 
in questo sareino lasciati sempre nei dubbio, ora che non possiamo sentire piii 
la sua voce *.

H o credu to  necessario  citare le paro le  di questi due rapp resen tan ti 
del positivism o italiano, per m ostrare  com e, una volta che tra ttasi di 
com batte re  lo spiritism o, essi non  esitino  ad  afferm are cose to ta lm en te  
g ra tu ite . Poiche infatti la fede g enu inam en te  spiritica del L onibroso  non 
so lo  e ripc tu tam en tc  esprcssa in ogni singo la  pag ina della sua  opera  
postum a, ma era  a tu tti no ta  parecclii mesi prim a della sua  m orte  pel 
fram m ento  pubb lica tone  in anticipazione sui num ero  di gennaio  di Luce 
e Ombra, e cite il Sergi e il Ferri non po tevano  o non dovevano ignorare .
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O ra  se e questo  il p roced im en to  dei d ue  scienziati di fron te  ad  una 
d ich iarazione del L om broso  d ie  p o tra  essere d iscussa ma non mai essere 
negata, con quali preconcetti d u n q u e  non  av ranno  essi assistito  a sedute  
spiriticlie, quale  fiducia, quale au to rita  possono  isp irare i loro  giudizi ? 
E d ie  d ire  poi della frase del Ferri, cite « le sedu te  spiriticlie acquiste- 
ran n o  credibility  scientifica so ltan to  q u an d o  en tre ran n o  nei laborato ri e 
nelle cliniclie com e fu per I’ip n o tism o ?  » La frase non p o treb b e  essere 
pin ferocenien te ingenua ed ironica.

Ma com e ? Ma non e ap p u n to  per questo  che noi com battiam o, non 
ap p u n to  la trascuranza  di questi fenom eni d ie  noi rim proveriam o alia 

Scienza ? N on e per in d u rre  il m ondo  uft'iciale delle Accadem ie e delle 
U niversity ad occuparsi dei fenom eni m edianici che noi lo ttianio  da  piu di 
m ezzo seco lo? E da m ezzo secolo, qui in Italia che cosa si e fatto  ? Q uali gli 
scienziati che in veste ufficiale se ne siano occupati, dove le com m issioni 
accadeniiche e g o v ern a tiv e?  Ma che dico, dove a p a rte  I’iniziativa recen- 
tissim a e nobile  di tre  o q u a ttro  scienziati, le iniziative p e rso n a li?  Q ueste  
sono  le dom ande  che noi facciam o e alle quali nessuno  p u b  dare  una 
risposta  che onori la Scienza.

G li e che la scienza a ttua le  p e r occuparsi di questi fenom eni, 
deve innanzi tu tto  spogliarsi di m olti preconcetti, deve, a priori, per- 
suadersi che p e r a ffron tare  nuovi prob lem i e  necessario  rinnovare  anche 
i m etodi. La paro la  di B acone, che viene considera to  com e il p ad re  del 
positivism o, non p o tra  mai essere ab bastanza  rip e tu ta : « S arebbe quasi 
pazzia e con tradd iz ione  il darsi a c redere  di p o ter far cio che non  si e 
p o tu to  finora q u an d o  non  ricorrasi a m etodi anco ra  in ten tati ».

C i6  che occorre  o ra  alia scienza e tu tto  riposto  in una sola p a ro la : 
rinnovarsi.

Q u esto  ha fa tto  C esare  L om broso  e p e r questo  sarebbe  un rid u rre  
a ben m eschine p roporz ion i il valore della sua o p era  postum a, il con- 
siderarla  dal solo p u n to  di vista della peculiare d o ttrin a  che vi si ban- 
disce. lo  vedo  in q u e s t’ opera  un  sim bolo  ben piu a lto : quello  di un 
profeta  della scienza, che in q u a lu n q u e  cam po  da lui tra tta to  ha  sem pre 
p recorso  i tem pi, c reato  nuove energ ie  aperto  nuovi orizzonti, e che p u r 
d o p o  la sua n iorte  addita  alia scienza la via di un m ondo  inesp lo rato , 
g rav ido  di m isteri e di verita

Antonio  Bruers.
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Un po* di sintesi scientifiea
(D opo C e s a r e  L o m b r o s o )

Ei fu ... Egli d. C osi, sin tetizzando , ha conch iuso  ogni pensato re  che, 
in questi g iorn i lu ttuosi, p arlo  o scrisse della g ran d e  figu ra  dello  scien- 
ziato , in tu tto  il m ondo , il no stro  m ondo . C osi, e non  d iversam ente, 
devono  esprin iersi tu tti, nel ca lore  della rievocazione, strc tti nella cerchia 
di ferro  dell'istinto eterno (io lo chiam erei cosi) il qua le  risponda  o no 
alia realta  m isteriosa e im periosa del divenire, e p u r esso stesso  una 
realtd im prescindibile  per l’uom o, cosi com ’e, asso lu tam ente.

C on infiniti paralogisnii, poi, ciascun panegirista  fara am m enda ono- 
revole dinanzi al suo  pubhlico , d ’aver d e tto  spon tan eam en te  che il G ran d e  
estin to  e piu vivo di p r im a ! « vivo (s’affre ttera  a  sogg iungere) s ’in tende, 
nelle opere , nelle scoperte ... » si, si, sapevanicelo! nel pcnsiero , insom nia. 
M a cos’e il p e n sie ro ?  A qui estd el busillis. N essuno  ce rto  avra l’ard ire  
di ten ta rn e  u n a  definizione, m a e in tu itivo  che il Pensiero  sia precisa- 
n iente I ’lo, il V ero io, quello  che fa la personalita , quello  che im prim e 
di se stesso  la m aschera del viso um ano. II viso um ano , p ro fo n d o  ab isso !

*  *  *

D u n q u e ?  D u n q u e  il n o s tro  g ran d e , il no stro  vero scienziato , pen
sa to re  del P ensiero , che e andato  sicuro  incon tro  alia luce, stu d ian d o  
la con tinu ita  della Vita nello sp irito , do p o  averne sviscerato  le m assim e 
e le m inim e m anifestazioni a traverso  la m ateria, ebbe  il coraggio , tan to  
ra ro , di d ub ita re  del d u b b io  e di sfidare il piu form idabile  n e m ic o : il 
c o m p a tim e n to ; — e tale com patim en to  venne, tem pera to  dal rispetto  e 
dalPam m irazione, da m olti colleghi in scienza, ma non  in genio .

C hi ha osato  pensare, sperim en talm en te , cio che ha p ensa to  non 
so ltan to , e sem pre, la g ran  m assa d e iriim an ita  (oceano di vita tu m u ltu o so  
e ribollente) ma anche la parte  piu ele tta  deH’um anita  stessa in pag ine 
di b ronzo , fu ed e  taccia to  alm eno aln ieno  di senilita scientifiea. Risurn 
tencatis! ;  e Max N ordau  osa d ire :
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« C o n  m e  n o n  a v e v a  m a i  t o c c a t o  q u e s t ’a r g o m e n t o ,  m a  n e  a v e v a  p a r l a t o  

<li f r e q u e n t e  a  m ia  m o g l i e  p r e g a n c i o l a  p e r o  d i  n o n  f a r m e n e  p a r o l a ,  p e r c h e  io  

l ’a v re i  compassionate. M a  r e c e n t e m e n t e  a  S t r e s a  (e le  Stresianc, in  c n i  si p a r l a  

d e i  P e n s i e r i ,  d i  a l t r i  g r a n d i s s in i i ,  n o n  le  c o n o s c e  M a x  N o r d a n ? )  s u p e r d  q u e s t o  

tirnore e  m i  c h ie s e  u n  g i o r n o :

« —  C h e  c o s a  p e n s a  d e l l o  s p i r i t i s m o ?  —  lo  g l i e  lo  d iss i  s e n z a  r e t ic e n z a .  

—  M a  io h o  v is to  m i a  m a d r e ,  e  la  c a r a  d o n n a  m i h a  p a r l a t o  c o m e  q u a n d ’e r o  

b a m b i n o  —  e s c l a m o  il L o m b r o s o  c o n  le l a b b r a  t r e m a n t i  e  g li  o c c h i  u m id i .  

lo  s t e n ta i  a  t r o v a r e  il c o r a g g i o  d i  r i s p o n d e r g l i :  — E’ c o s i  d if f ic i le  d i s t i n g n e r e  

le a l l u c in a z i o n i  s u b b i e t t i v e  d a l l a  o s s e r v a z io n e  d e l  r e a l e !  — (M a  e  a p p u n t o  p e r  

q u e s t o  c h e  lo  s p i r i t i s m o  si s t u d i a  e  s e r i a m e n t e  e  s p e r im e n t a lm e n te ) .

« ........L o m b r o s o  c r o l lo  la t e s ta ,  m i p o s e  le  m a n i  s id le  s p a l l e  e d is s e :

—  Q u a n d o  s a r o  m o r to ,  e  s p e r o  c h e  c io  a vvenga presto, v e r r o  d a  lei e  al-  

lo r a  si c o n v in c e r a ,  i n c r e d u l o  T o m m a s o .

• 11 m a e s t r o ,  I’a m i c o  e  m o r to .  M a  d a  m e  n o n  e  v e n u t o  ( fo r s e  p e r c h e  g li  p a r e  

in u t i l i s s im o  e  p a r e  a n c h e  a  c h i  s c r iv e )  e  I’i n c r e d u l o  T o m m a s o  n o n  h a  p u r -  

t r o p p o  (?) a l c u n a  r a g i o n e  p e r  c o n v e r t i r s i  a l i a  f e d e  deH ’in v e c c h ia to  L o m b r o s o  

(si n o t i  b e n e  q u e l l ’in e f f a b i le  invecchiato). M a  io  p e n s o  c o n  u n a  c e r t a  g ra t i -  

t u d i n e  a  E u s a p ia  e  a l io  s p i r i t i s m o .  Ess i  b a n  n o  a l l e v i a t o  le  p e n e  m o r a l !  d i  

C e s a r e  L o m b r o s o ,  n e i  g io r n i  d e l l a  sua decadenza fisica.

Davvero porre la tentata scienza sperimentale dell’al di la, come un 
portato di vecchiaia e di decadenza fisica e un colmo, e semplicemente 
ridicolo. Chi studia serenamente e senza preconcetti ogni faccia dello 
scibile uniano (come fece il maestro) non deve curarsi di simili scioc- 
chezze che null’altro rivelano nel fortunato autore delle « Menzogne con- 
venzionali » che una grande insiifficienza filosofica — di cui il libro ce- 
lebrato e pure una riprova — giacche I’autore non si e mai domandato: 
ma perche le menzogne convenzionali ? Perche ? come appunto farebbe 
un bambino! O h! i bambini sono grandi filosofi; lasciatemi dire anche 
questa eresia.

*  *  *

E qui noteremo che, nel momento storico che I’umanita, cosi detta 
civile, attraversa, la Filosofia deve essere naturale, ossia elevarsi sulla 
Scienza, si, ma dalla Scienza: e inutile dissimularsi che quel superbo e 
tentenuante conato alia verita (di sua natura eterna) che si chiama Scienza 
(la quale proiettata al di la della mente che la pensa, obbiettivata, di- 
vento la moderna deita) e pure una grande realta che ha fornito al-
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I’umno armi poderose per un futuro benessere e sopratutto per una fu- 
tura, molto futtira, intesa universale verso altri e piu alti destini. Colla 
Scienza, dunque, bisogna fare i conti, colla Scienza, intendiamoci, ma 
non cogli scienziati, che troppe volte danno solenne prova d’ ignoranza 
appena si esorbiti dal ristretto campo delle loro specialita, in cui sono 
anclie profondissimi... quando lo sono.

Pocliissimi invero degli scienziati sanno o tengono conto della storia, 
sempre oscillante, della loro scienza; tanto meno poi assurgono alia fi- 
losofia della scienza stessa, e finora nessun di loro, ch’ io mi sappia, ha 
tcntato la sintesi di tutte le scienze, dallaqual sintesi apparirebbe a luce 
meridiana come la scienza non possa essere che spiritualista, vale a dire 
che ha la sua base nel Pensiero (cio che mi pare ovvio) e non soltanto 
umano (cio che e trascendentale speculativamente, ma voluto dalla logica 
che e la base di ogni scienza). La scienza, dopo le ultinie scoperte, ha 
fatto un passo decisivo in questo senso; vediamo.

*  *  *

Vi fu un tempo, grigio, grigio, in cui la materia (ignota e incono- 
scibile ma pomposamente opposta alio spirito) fu deificata come eterna, 
come indistruttibile. Niente di piu falso oraniai: la materia va sva- 
nendo, la materia finisce (almeno nelle qualita sulle quali la scienza po- 
sava le sue illazioni fino a ieri) cio che suppone un’incipienza, una crea- 
zione, o almeno una materializzazione (sempre in quel senso) di un prin- 
cipio realmente eterno ed immutabile. Non per nulla lo spirito umano 
ebbe le idee e le parole di eterno ed immutabile, in ogni lingua!

Eppure il Loeb, per esempio, biologo americano, dice ancora che 
I’organismo vivente e semplicemente una macchina costituita da materiale 
colloide, ma almeno per I’uomo, puossi dire, a rigore, che e una mac- 
china col suo macchinista.

Ma ben altre sono le conclusioni sintetiche delle scienze positive, 
tanto che il Le Bon, poteva dire nella sua celeberrima conferenza:

* Q u e s t e  r i c e r c h e  (su lla  d i s s o c i a z i o n e  d e l l a  m a t e r i a )  il c u i  r i s u l t a to  fo tu la -  

m e n t a l e  — i m p r e v e d u t i s s i m o  s o l a m e n t e  p o c h i  a n n i  fa  —  fu  d i  d i m o s t r a r e  c h e  

la  m a t e r i a  n o n  e r a  i n d i s t ru t t ib i l e ,  si s o n o  r a p i d a m e n t e  e s t e s e  a  m o l t i  l a b o r a to r i i  

A lc u n e  d e l l e  n o s t r e  p ro p o s i z io n i ,  c o n s i d e r a t e  c o m e  u l l r a r i v o l u z i o n a r i e  a l l o r c h e  

p e r  la  p r i m a  v o l t a  le a b b i a m o  fo r m u la t e ,  c o m i n c i a n o  o g g i  a  d i v e n t a r e  q u a s  

d e i  l u o g h i  c o m u n i ;  e tuttavia sono ancora ben Inngi dall’avcre pertato tutte le
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nostre conseguenze.... A l lo r c h e  q u e s t e  r i c e r c h e  a v r a n n o  u n  p iu  l a r g o  s v o lg i-  

m e n t o ,  esse condnrranno a l rinnovam ento d i tu tto  un edific io  scientifico, la  
stab ilita  del quale sem brava eterna. »

Non possiamn dimenticare qui, per la storia della scienza, che si 
deve, come sempre, ad una geniale intuizione il nuovo indirizzo della 
scienza stessa, all’intuizione cine della Materia radiante, gloria imperitura 
di William Crookes.

Ed ecco qui I’enunciato dei novissinti principii fondamentali:

< 1 .  —  L a  m a t e r i a ,  s u p p o s t a  u n a  v o l t a  in d i s t r u t t i b i l e ,  s v a n i s c e  l e n t a m e n t e  

p e r  la  d i s s o c i a z i o n e  c o n t i n u a  d e g l i  a t o m i  c h e  la  c o m p o n g o n o .

II. —  I p r o d o t t i  d e l l a  d e m a t e r i a l i z z a z i o n e  d e l l a  m a t e r i a  c o n s t a n o  d i  ro -  

s t a n z e  i n t e r m e d i a r i e  p e r  le  l o r o  p r o p r i e t y  f r a  i c o r p i  p o n d e r a b i l i  e  I’E te r e  im -

p o n d e r a b i l e  (in tu t t i  c a s i  n o n  b i s o g n a  d i m e n t i c a r e  c h e  l’E te r e  fe u n ' i p o t c s i ......

n e c e s s a r ia )  v a le  a  d i r e  f r a  i d u e  m o n d i  c h e  l a  s c i e n z a  a v e v a  p r o f o n d a m e n t e  

s e p a r a t e  f i n o  a d  o g g i .

III.  —  L a  m a t e r i a  —  f i n o  a  ie r i  c o n s i d e r a t a  c o m e  i n e r t e  e  i n c a p a c e  d i  re- 

s t i t u i r e  a l t r a  e n e r g i a  c h e  q u e l i a  t r a s m e s s a l e  — e ,  a l  c o n t r a r i o ,  u n  c o lo s s a le  

s e r b a t o i o  d i  e n e r g i a  —  I’e n e r g i a  i n t e r a t o m i c a  —  (v e d e r e  l o  s p l e n d i d o  s t u d io  

d e l  L e n a rd ) .

IV . — E ’ d a l l ’e n e r g i a  i n t e r a t o m i c a  liberata —  d u r a n t e  la  d i s s o c i a z i o n e  

d e l l a  m a t e r i a  —  c h e  r i s u l t a n o  la  m a g g i o r  p a r t e  d e l l e  f o r z e  d e l l ’U n iv e r s o ,  l ’e le t -  

t r i c i t J  e  il c a lo r e  s o l a r e  in  i s p e c ia l  m o d o .

V. —  L a  Forza e  la  Materia s o n o  d u e  f o r m e  d iv e r s e  d i  u n a  m e d e s i m a  

c o s a  (q u a l e ? ) .  L a  m a t e r i a  r a p p r e s e n t a  u n a  f o r m a  s t a b i l e  d e l l ’ e n e r g i a  in t e r a t o 

m ic a .  11 c a lo r e ,  la  lu c e ,  1’e le t t r ic i ta ,  e c c . ,  r a p p r e s e n t a n o  d e l l e  f o r m e  in s ta b i l i  

d e l l a  m e d e s i m a  e n e r g i a .

V I .  — D is s o c i a n d o  g li  a to m i  (o gli  jo n i )  v a le  a  d i r e  dem ateria lizzando la  

m a t e r i a ,  n o n  si f a  c h e  t r a s f o r m a r e  la  f o r m a  s t a b i le  d e l l ’e n e r g i a ,  c h e  h a  n o m e  

m a te r i a ,  in  c o d e s t e  f o r m e  in s ta b i l i  c o n o s c i u t e  s o t to  il n o m e  d i  E le t t r i c i t a ,  d i  

L u c e ,  d i  C a lo r e ,  ec c .  L a  M a t e r i a  si t r a s f o r m a  d u n q u e  c o n t i n u a m e n t e  in e n e r g i a .

V II .  —  L a  l e g g e  d i  e v o lu z i o n e  a p p l i c a b l e  a g l i  e s s e r i  v iv e n t i  lo  e  e g u a l -

m e n t e  a i  c o r p i  s e m p l ic i .  L e  specie chimiche — n o n  pii i c h e  le s p e c i e  v iv e n t i  — 

n o n  s o n o  in v a r ia b i l i .  *

V II I .  —  L ’ E n e r g i a  n o n  e pii i i n d i s t r u t t i b i l e  d e l l a  m a t e r i a  d a l l a  q u a l e  e s s a  

e m a n a .  (C h e  r e s ta  d u n q u e  d i  indistruttibile s e  n o n  c i6  c h e  c r e a  e  p e n s a  E n e r 

g i a  e  M a t e r i a ? )  L a  s c i e n z a  d i  ie r i  e r a  f o n d a t a  s u l la  e t e r n i t a  d e l l a  m a t e r i a :  

q u e l i a  d i  d o m a n i  s a r a  b a s a t a  s u l la  disintegrazione d e l l a  m a t e r i a . . .  »

Cosi il Le Bon, fonte non sospetta; — e la logica impone di chie- 
dere: dunque, che di necessariamente eterno ?
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*  *  *

Le aureole radianti che circondano tutti i corpi non sono percet- 
tibili perche il nostro occhio e insensibile (alio stato normale) per la 
piii gran parte delle onde luminose. La forma di un essere vivente ci 
sembra bene definita solo perche i nostri sensi percepiscono unicamente 
dei frammenti delle cose. L’occhio non e fatto per veder tutto. Egli sce- 
glie nell’oceano delle forme quello che gli e accessibile e crede che que- 
sto limite artificiale sia un limite vero. Quello che noi percepiamo di un 
essere vivo non e che una parte della sua forma reale... se i nostri occhi 
potessero veder tutto, un essere vivente ci apparirebbe come una nube 
dai contorni cangianti....

La scienza ufficiale o superufficiale parla oramai cosi, e per il mo- 
mento mi pare che basti!

Ma v’ha di piii!
Si constata poi che i prodotti diversi della dissociazione della ma

teria, attualmente conosciuti, possono venir divisi nelle sei classi se- 
guenti: Emanazioni, Joni negativi, Joni positivi, Elettroni, Raggi X e 
Radiazioni analoghe.

Non bisogna credere pero che codeste sostanze rappresentino tutte 
le fasi della dematerializzazione della materia. Quelle delle quali e cono- 
sciuta I’esistenza non sono che dei frammenti di una serie probabilmente 
lunghissima ! Insomnia uno spiraglio aperto dal sesto senso, suH’immenso, 
solenne monumento dell’Evoluzione.

***

Abhiamo assistito in questi giorni a delle vivaci polemiche intorno 
al Darwinismo: il sommo Darwin le aveva gia prevedute, e il non 
men sommo Wallace le aveva gia prevenute. In una Iettera ad un 
amico Darwin scriveva che, con la sclezione naturale o la lotta per la vita, 
non stimava di avere risolto il probletna intero della discendenza uni
versale.

Ed e owio, per l’occhio profondo del filosofo.
Che il Darwinismo quindi non rappresenti che un1 fatto transitorio 

e Iimitato a petto del divenire eterno, a petto della Evoluzione universale, 
e cosa induhbia, tranne forse per certi pseudoscienziati politicanti, che 
del Darwinismo puro e semplice, si fanno vangelo di discordia e di sangue.

Invece rimane e rimarra sempre a traverso tutte le scienze, a tra-
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verso tutte le filosnfie, a traverso tutte le religioni, a traverso della 
preistoria e della storia, quale grande sintesi intuitiva, la solenne, ammo- 
nitrice parola: Evoluzione.

***

Ma come interpretare questa grande parola ? Anche qui le scienze 
positive, piu direttamente interessate, si sono oramai messe, risolutamente, 
sur una via che gli spiritualisti (che I’avevano preconizzata) salutano con 
effettuosa riconoscenza e legittimo orgoglio. Come sempre sono i sommi 
che scuotono il giogo di ipotesi tiranne che non risposero assolutamente 
ai fatti, provati e riprovati. Ed io, umile studioso, mi pennettero di sac- 
chcggiare qui, (oramai la parola e consacrata) a pro’ della sintesi, un’aurea 
ettura fa tta da un vero scienziato, Tito Vignoli, davanti al R. Istituto 
Lombardo di scienze e lettere.

« L a  p a r o l a  Evoluzione, s c h i e t t a m e n t e  i t a l i a n a ,  h a  u n  lu c i d o  e d  e v id e n t e  

s i g n i f i c a t o : e s p r i m e ,  c io e ,  u n  o r d i n e  d i  f c n o i n e n i  —  in  t u t t e  le  f o r m e  d e l l ’esi- 

s t e n z a  —  c h e  si s u s s e g u o n o  p e r  d iv e r s e  fas i ,  s i n o  a  c h e  r i t o r n i n o  a l  p u n t o  o  

f a t to  d o n d e  in o s s e r o  d a  p r i m a .  U n  e s e m p i o  c h e  si r i p e t e  p e r  t u t t o  il r e g n o  

o r g a n i c o ,  e  n o t o : I’i n d i v i d u o  s ia  p o i  a n im a le ,  o  v e g e t a l e ,  in c o n i in c i a  c o n  la  

c e l ln la  germe; in d i  si s v i l u p p a ,  c r e s c e ,  a s s u m e  v a r i e  f o r m e ,  e  p e r  u l t im o ,  c o m e  

f a t to  f o n d a m e n t a l e ,  r i t o r n a  a l i a  c e l lu la .  E  ta l i  v ic i s s i tu d in i ,  o  cicli, si a v v e r a n o  

e z ia iu l i o  ne l  m o n d o  n i i n e r a l e  e  a s t r o n o m i c o :  o n d e  il c o n c e t t o  d i  e v o lu z i o n e  

p e r  s£, 6 a n t i c h i s s im o  n e l la  m e n t e  i m i a n a ;  e d  e  I’e s s e n z a ,  si p u d  d i r e ,  d i  t u t t e  

le c o s m o g o n i c  d e i  p o p o l i  s t o r ic i  e h a r b a r i .  L a  circolare natura, c o m e  n o t d  

D a n te ,  e  m o d o  in t r i n s e c o  u n iv e r s a le ,  e  l e g g e  d e l l a  o p e r o s i t a  d e l l e  c o s e  t u t t e  

q u a n t e ,  e d  e  f o n d a m e n t o  p u r e  n e l  ritmo i n t im o  d e l l ’a to m o ,  s ia  in d iv is ib i le  e  

m a te r i a l e ,  o  c e n t r a  d i  fo r z a ,  o d  e l e t t r o n e  n e l l e  r e c e n t i  t e o r i c h e  f i s i c h e ......

« M a  s in  q u i ,  s e  n ’ e b b e r o  p iu  o  m e n o  v a g a  n o z io n e  tu t t e  le  g e n t i ,  p e r c h e  

f a t to  p e r e n n e  d i  e s p e r i e n z a ,  n o n  si a iu l d  o l t r e  la e f f e t t iv a  e v o lu z i o n e  p a r t i c o -  

la r e  d e i  f e n o m e n i ,  o n d e  il c ic lo  n e  e r a  c l i iu s o ,  e  la  d u r a t a  n o n  e r a  c h e  u n a  

r i p e t i z io n e  e t e r n a  d i  u n  c ic lo  e t e r n o  d e l l e  co se .

« Ai t e m p i  n o s t r i  p e r o  —  e  p e r  la  p r i m a  v o l t a  c o n  p r o p o s i t o  c  m e t o d o  r i -  

g o r o s a m e n t e  sc ie n t i f ic i  —  u n  ta le  c o n c e t t o  si a l l a r g o ;  e d  a s s u n s e  u n a  forma 
c h e  creava, a  cos i  d i r e ,  u n a  n u o v a  r a p p r e s e n t a z i o n e  d e l  C o s m o  e  d e l l e  s u e  p a r t i .  

L a  e v o lu z i o n e  n o n  r im a s e  p iu  q u a l e  c o n c e t to  d i  u n  ciclo f in i to  e  c o m p i u t o  in 

s e  s te s so ,  r i p e te n t e s i  a l l ’i n f i n i t o ; m a  a s s u n s e ,  i n n a l z a n d o s i  a  m a g g i o r e  p o t e n z a  

d e l l a  r a d i c e ,  p e r  u s a r e  il l i n g u a g g i o  d e i  m a te m a t i c i ,  la  f o r m a  d i  u n a  e v o lu z io n e ,  

d e l l a  e v o lu z i o n e  u n iv e r s a le  e  p a r t i c o l a r e .  N o n  si n e g o  (e c o m e  p o s s ib i l e ? )  la
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e v o lu z io n e  d i  f a t to  e  p a r t i c o l a r e  a n t i c a ,  m a  s ’in t r a v v id e  a  p o c o  a  p o c o  e  a f f e r m d ,  

c h e  le p a r t i c o l a r i  e v o lu z io n i ,  o  cicli ,  e r a n o  g r a d i ,  trasm utando aspetto e potcnza, 
d i  u n a  e v o lu z i o n e  u l t e r i o r e  e  p r o g r e s s i v a  i l l im i ta ta .

* Q u e s t i  n u o v i  e i n d e t e r m i n a t i  o r i z z o n t i  i m p l i c a r o n o  la r i c e r c a  d e l l e  o r ig in i;
p o ic h e ,  se  p o t e r o n o  in p a r t e  le  m e n t i  a c q u e t a r s i  a l i a  s t a t i c a  e t e r n a  d e l l e  f o r m e  

c o n c r e t e  d e l l e  c o s e ,  g ia  d a l l a  a n t i c h i t a  se  n e  p r e s e n t !  e  r i c e r c d  la  p o s s ib i l e  

o r i g i n c :  e d  a i  t e m p i  p o i ,  q u a i i d o  le s c i e n z e  f i s ic o -c h im ic h e ,  a s t r a t t e  e d  o r g a -  

n ic l ie ,  s u s s id i a te  d a  n u o v i  c a lc o l i  e  fu n z io n i  g e o m e t r i c h e ,  r a g g i u n s e r o  la  v ia  

m a e s t r a  s p e r i m e n t a l e  e d  in d u t t i v a ,  c h e  c o n d u c e  f a t a lm e n te  a l ia  i n t e r p r e t a z i o n e  

sc ie n t i f ic a ,  d iv e n n e  q u e l l o  u n  p r o b l c m a  in e v i ta b i le ,  i m p o s t o  e z i a n d io  d a i  n u o v i  

c o n c e t t i  d i  e v o lu z i o n e  p ro g r e s s i v a .  C o s !  a v e m m o  le  g e n e s i  s te l la r i ,  d a  p r i m a  

s p e c u l a t i v a m e n t e  c o n  K a n t  e  q u i n d i  p iu  s c i e n t i f i c a m e n tc  c o n  L a  P la c e ,  s i n o  

a l le  r e c e n t i  d i m o s t r a z i o n i  o  ip o te s i  d e H ’A r r h e n i u s  e  d i  a l t r i ..........

Accennato poi al vero laboratorio astronomico di Kapteyn (tanto lo- 
dato dal sommo Schiaparelli) il nostro grande scienziato osserva siute- 
ticamente:

« O r a  c o n s i d e r i a m o  d i  q u a l e  u n iv e r s a l e  e  p r o d i g i o s a  i m p o r t a n z a  s i a  q u e s t o  

n u o v o  m o d o  d i  in d a g i n i .  Q u a l i  g l i  e f f e t t i  d i  ta l i  m i s u r a z i o n i ,  d e i  r a p p o r t i  t r a  

c o r r e n t i  e  c o r r e n t i  d i  a s t r i  e  q u e l l i  m o l te p l ic i  fi s ic i ,  m e c c a n ic i ,  d in a m ic i ,  r i fu s i  

in  tu t t e  le  e n e r g i e  d e l l a  N a t u r a ,  g l i  in f lu s s i  l o n t a n i  e  p r o s s im i  d i  o g n i  o r d i n e ?  

D o n d e  e  p a le s e  la  g r a n d e z z a  d e l l ’u o m o  n o n  in  volume , in  peso, in  fo r z a , v in t o  

d a  m o l t i s s im i  a n im a l i  e s t in t i  e  p r e s e n t i ,  m a  d a l l a  s u a  M e n t e  c h e  potfe c o n  G a l i l e o ,  

N e w t o n ,  e d  o r a  c o n  K a p te y n  ( s t a n d o  a l i a  i n t e r p r e t a z i o n e  a s t r o n o m i c a  d e l l ’u n i-  

v e rs o )  q u a s i  c o m m i s u r a r s i  c o n  1’ im m e n s i t a  c o s m i c a ;  p o i c h e  e g l i  i d e a l m e n t e  la  

ricreb. O r a ,  se  l’u o m o  p u o  p e r v e n i r e  a  t a n t o ,  e g l i  e ,  c o in e  s c r i s s e  u n  i l lu s t r e  

a b a t e  o r t o d o s s o ,  u n  dio che incomincia, e d  e g l i  n o n  p u o ,  q u a n d o  c h e  s ia ,  n o n  

r a g g i u n g e r e  e z i a n d io ,  la  grandezza  m orale a d c g u a t a ;  p o i c h e  il v e r o  n o n  p u o  

d i s g iu n g e r s i  d a l  b u o n o ,  c h e  e  c o n d i z i o n e  d e l l a  s u a  s u s s i s te n z a ,  in  q u a n t o  e  

o r d i n e .  E  p r o f o n d a  e  scientificam ente e s a t t a  ft la  f r a s e  s i m b o l i c a  d e l l a  G e n e s i :  

— e vide che le cose create erano buone, — r i p e tu t e  p e r  i se i  g io r n i . . . . .  »

L’uomo — Noi — 1’ lo — con tutte le sue grandezze e le sue bas- 
sezze, ecco il vero problema! ed ecco la parola sintetica sull’Evoluzione 
rispetto all’Uomo, Vultima parola, che illumina... chi non vuol coprirsi 
gli occhi! •

• N e l la  c o u t i n u i t a  d e i  t e m p i  e  n e l le  m utazion i p e r p e l u e  d e l l e  f lo re  e  d e l le  

f a u n e  s t e r m i n a t e ,  a v v e n n e  u n  f a t to  p e r  u l t im o ,  r e l a t i v a m e n t e  r e c e n t e ,  c h e  p e r  

la  t e o r i c a  h a  u n ’i m p o r t a n z a  e s t r e m a ,  c h e  i l lu m in a  d i  v iv a  lu c e  e  c o m p i e  p e r
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sfe il t i r o c i n io  s in  q u i  d e l l a  e v o lu z i o n e  d e l l e  f o r m e  o r g a n i c h e  e  p s i c o r g a n ic h e ,  

e  n e  s e g n a  u u o  s c o p o  f in a le ,  p e r  u l t e r io r i ,  p e r o ,  c ic l i  d i  d i v e r s o  m a g i s t e r o  d i  

v i ta .  N e i la  im m a n e  s e r ie  d e l l e  s p e c i e  p e r  tu t t e  le  e p o c h e  g e o lo g i c h e ,  n o t a m m o  

i l o r o  m u t a m e n t i ,  p e r  i q u a l i  n o n  s o l t a n t o  si d i s t i n g u o n o  d a l l e  a n t e c e d e n t i  p e r  

i n d i v id u a l e  o r g a n a m e n t o ,  in a  e z i a n d i o  p e r  le a t t i t u d in i  p s i c h ic h e ,  d i m o s t r a n d o c i  

p o i  le m e t a m o r f o s i ,  la  t r a s f o r m a z i o n e  d e l l a  p s i c h e  s t e s s a  n e i l a  d u r a t a  d e l l o  

s t e s s o  i n d i v i d u o ; p e r o  la  v ,a r iaz ione  fu  s e m p r e  e d  e  in  tu t t e  le  a l t r e  s p e c i e  pas-  

s a t e  e  p r e s e n t i  in  c o r r i s p o n d e n z a  c o n  d e t e r m i n a t e  f o r m e  d i  o r g a n i s m o  i n t e r n o  

e d  e s t e r n o  o  n e l l e  fasi d i  q u e s t o  o r g a n i s m o ;  m a  n o n  a v v e n n e  m ai d i e  fo s se  

n o t a t o  o  si n o t i  u n a  p o t e n t e  e  c o n t i n u a  t r a s f o r m a z i o n e  p s i c h ic a ,  p u r  rim anendo  
uguale  Vorganam ento anatom ico fis io log ico  delle specie.

« O r  b e n e :  q u e s t o  f a t to  novissimo e  s t r a o r d i n a r i o  si m a n i f e s t o  soltanto neila  
specie o genere umano, n e i l a  q u a l e  ( r e s t a n d o  i n c o l u m e  e  id e n t i c o  il c o m p l e s s i v o  

m a g i s t e r o  p s i c o r g a n i c o  c h e  n e  c o s t i t u i s c e  la s p e c i f i c a  p e r s o n a l i t y  d i  f r o n t e  a 

t u t t e  le  a l t r e  p a s s a t e  e  p r e s e n t i ,  e  n e l  m o d o  s te s s o  d e l l e  a l t re )  g e rm in &  e  in- 

t e l l e t t u a l m e n t e  si e v o ls e  u n  n u o v o  m o n d o  d i  c s e r c iz io  c o n  p r o g r e s s o  p e r e n n e ;  

in t e s o  in  g e n e r a l e ,  a n c h e  s e  vi s i a n o  s ta t i  p a rz ia l i  e  t e m p o r a n e i  ec l is s i .  Q u e s t a  

f u n z i o u e  n u o v a  p s i c h ic a ,  s p e c i a le  n e l l ’u o m o ,  fe ta l e  a v v e n i m e n t o  cosmieo (e ta le  

e s s o  fe, p o i c h e  q u i  nel p ia n e t a ,  c o n c l n s i o n e  d e l l ’e s e r c iz i o  d i  tu t t e  le  e n e r g i e  e  

f o r m e  d i  e n e r g i e )  c h e  r i c h ie d e  1’a t t e n z io n e  d i  tu t t i  i c u l t o r i  d e l l e  s c i e n z e  n a t u 

ral)  o r g a n i c h e ,  e d  a n c h e  m o r a l i ,  p e r c h e  f u n z i o u e  u l t e r i o r e  n e i l a  u n iv e r s a l e  e v o 

lu z i o n e  d e l l e  c o s e  tu t t e  q u a n t e  n e l  n o s f r c  p i a n e t a  c h e  a c c e n n a  a d  u n a  f in a l i td ,  
s i a  p u r e  im m anentc, d i u n  g r a n d e  c ic lo ,  p o i c h e  le  c o s e  in  n a t u r a ,  p er cib ap- 
pun to  che sono, so no in  s i  stesse g iu s lific a te ; m a n i f e s t a n d o  c o n  I ’alto , la  p o s 

s ib i l i ty ,  p r e o r d i n a t a ,  n e l l e  c o s e ,  d e l l a  l o r o  e f f e t t u a z io n e .

c C o s i  n o i  a b b i a m o  u n a  s p e c i e ,  c h e ,  f i s sa  n e l l e  s u e  f o r m e  in t r i n s e c h e  e d  e s -  

s e n z ia l i ,  s c h i u d e  u n ’e r a  n u o v a  n e i l a  e v o lu z i o n e  g e n e r a l e ,  e  in c o m in c i a ,  a  d i r  

co s i ,  u n a  e v o lu z io n e  s u p e r o r g a u i c a  ( i n te s a  c o n c r e t a m e n t e )  l a  q u a l e ,  n o n  s o l 

t a n t o  4 a t t a  a  c o m p r e n d e r e  I’o r d i n e  u n iv e r s a le  d e l l e  e s i s te n z e  e  r i c r e a n d o  id e a l -  

m e n t e  il c o s m o  ( m e n t r e  t u t t e  le a l t r e  s p e c i e  n ’e r a n o  e  s o n o  p a r t e  in c o s c ie n t e )  

m a  p e r  I’A rte ,  f ig l ia ta  a p p u n t o  d a  q u e s t a  n u o v a  e  s t u p e n d a  a t t i t u d in e  p s ic h ic a ,  

m o d i f i c a ,  in  m e g l io  o d  a n c h e  p e r  l u n g a  e ta ,  ta lv o l t a  in p e g g i o  in c o n s c i a m e n te ,  

1’a m b i e n t e  o v e  v ive ,  m a  s e m p r e  n e l  m i g l i o r a m e n t o  p e r  i n t e n d i m e n t o  voluto. 
Q u i n d i  la  s c i e n z a  e I’a r t e  riflessa , p r o g r e s s iv e ,  sono i l  culmine a cui g iunse  
con I’Uomo Vim m ane e universale tirocinio del mondo anim ate nello spazio e 
nel tempo. »

Or, quale sara I’ulteriore storia evolutiva del mondo, iniziata da que
sto nuovo magistero intellettivo di una specie? si domanda la scienza.

E la scienza onesta e indipendente, non puo che rispondere:
— Non possiamo intravederlo nelle condizioni attuali del sapere; 

certamente il futuro racchiude nel suo seno meraviglie ancor piu sotenni /
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E' per questo che Lombroso, filosofo ancor piii che scienziato, voile 
logicatnente scrutare alcunche di tali meraviglie che il Pensiero presente, 
e sulla cui soglia si fermano gli scienziati dell'ora, beiiche a me sembri che 
la scienza positiva, onesta e inclipendente (ripetiamo le due sacrosante 
parole) s’incamniini dawero, con una sintesi tanto semplice quanto grande 
e vera, sulla via che l’intuizione le aveva segnato da secoli. Ed e questo 
che con tutta umilta mi premeva di far notard agli imparziali studiosi 
del Vero, del Buono, del Bello.

***

Non saprei come meglio finire, per ora, queste considerazioni, che 
riportando la chiusa di un articolo di Schiapparelli sul libro del Cardinale 
Pietro Maffi: Nrf Cicli, pagine di astronomia popolare.

Eccola testualnieiite:

« L e g g e n d o  le  q u a l i  p a g i n e  si e  i n v o l o n t a r i a m e n t e  t r a t t i  a d  e s c l a m a r e :  

q u a n t o  s o n  m u t a t i  i t e m p i ! N o n  s o n o  a n c o r a  t r a s c o r s i  t r e c e n t o  a n n i  d a c c h e  la 

d o t t r i n a  c o p e r n i c a n a  d e l  n io to  d e l l a  T e r r a  e  s t a t a  d i c h i a r a t a  falsa in philosophia 
et haerctica in f id e . O g g i  u n  c a r d i n a l e  d i  S a n t a  R o m a n a  C h i e s a  e s p o n e  q u e s t a  

i n e d e s im a  d o t t r i n a  e  le  s u e  rno l te  c o n s e g u e n z e ,  c o m e  v e r i t a  in d i s c u t ib i l i  e  r e n d e  

o m a g g i o  a i  g r a n d i  a s t r o u o m i  c h e  c o n t r i b u i r o n o  a  s t a b i l i r l a .

« C h i  p a r l a  d u n q u e  a n c o r a  d i  a n t a g o t i i s m o  f r a  la  S c ie n z a  e  la  F e d e ?  S e  

m a i  p e r  u n  m o t n e n t o  si p o t e  g i u d i c a r e  c h e  vi fo s se ,  e s s o  fu  u n  b r u t t o  s o g n o ,  

o r m a i  d i s p e r s o  d a l l a  lu c e  d e l l a  v e r i t a .  E  c o m e  p o t r a  n o n  e s s e r  f a v o r e v o le  a l i a  

F e d e  u n a  s c i e n z a  c o m e  I’A s t r o n o m ia ,  il c u i  s t u d io  p u d  d i r s i  u n  p e r p e t u o  o m a g g i o  

a l i a  s a p i e n z a  s u p r e m a  c h e  g o v e r n a  il m o n d o ?  In c u i  o g n i  s c o p e r t a  & u n  n u o v o  

in n o  d i  m e r a v ig l i a  e  di a d o r a z i o n e  c h e  si e le v a  d a  o g n i  a n i m a  c a p a c e  d e l  g r a n d e  

e  d e l  b e l l o  ? »

E’ Schiapparelli che lo dice; Io sappia... Max Nordau.

C. L. G a n d a g l i a .
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Un profile*

lo non so se i lettori di Luce c Ombra hanno seguito su per i gior- 
nali e le riviste le cronologie dedicate a Cesare Lombroso e gli articoli 
dedicati alia sua grande opera. Se questo avessero fatto avrebbero av- 
vertito nella maggioranza una grande frettolosita nel parlare del Grande 
Estinto e una cura grandissima di non riparlarne piu dopo il frettoloso 
cenno... piii o meno lungo.

Fenomeno tipico — almeno nei rapporti della nostra stampa — 
poiclie non v'ha mediocre individualita che se ne vada a perscrutare di- 
rettamente i misteri dell’altro mondo, che non ahbia da parte della stampa 
nostra, almeno durante una settimana, tutta una serie di articoli pieni di 
sdilinquimenti.

Gli e che Cesare Lombroso non fu mai simpatico ne al mondo 
scientifico ne al mondo politico ben pensante italiano — tutt'altro! Come 
scienziato egli portb con le sue geniali intuizioni lo scompiglio nel campo 
della sociologia criminale — come uomo politico, portato dalle logiche 
deduzioni del le sue teorie, si schiero arditamente, senza sottintesi, fra i 
socialisti. A Ini quindi furono, se non apertamente nemici, palesemente 
ostili e scienziati e politici — gli uni in noine dell 'area santa del dogma 
scientifico, gli altri in nome di un’ordine sociale e politico ritenuto in- 
violabile e che Lombroso scalzava con le sue ricerche sulle causanti della 
pellagra, sulla natura del criminale, ecc., ecc., traendone critiche che fe- 
rivano al cuore il nostro assetto politico, economico, sociale.

Di qui la logica spiegazione della quasi freddezza con la quale fu 
accolta la morte dell'illustre Maestro, da parte degli abitudinari incensa- 
tori di cavalieri, commendatori, che intraprendono il grande viaggio.

Ed e appunto per questo ch’io ho letto con piacere, con gioia, un 
nobile articolo apparso nel penultimo numero della Critica Sociale, de
dicate al nostro Grande Estinto, dovuto alia chiara intelligenza di Enrico 
Carrara — articolo nel quale la figura di Cesare Lombroso e fissata con 
affetto e verita nella sua duplice veste di uomo e di scienziato.
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lnterpretando il pensiero di tutti noi che fummo discepoli ed ammi- 
ratori spassionati di Lombroso e dell’opera sua, Enrico Carrara dice:

« C o n s e n t i t e  c h e  d i c a  d i  L u i  p a r l a n d o  d i  n o i : n o i  a m i a m o  n e g l i  u o m i n i  

q u a n t o  d i  ess i  e  in n o i : p iu  li a m m i r i a m o  q u a n t o  pii i d i  s e  ci h a n n o  d a to .  E 

n o i  ( i n t e n d o  la  g e n e r a z i o n e  n e  d i  v e c c h i  n e  d i  g io v a n i  c h e  t i e n e  o r a  il c o ln io  

d e l l a  v ita)  s i a m o  s ta t i  tu t t i  u n  p o c o  s u o i  d is c e p o l i .  Si e r a  d a r w i n i a n i ,  s p e n c e -  

r i a n i ,  m a r x i s t i  e  l o m b r o s i a n i  n e l le  d o t t r i n e ,  c o m e  in  a r t e  c a r d u c c i a n i  e  w a g n e -  

r i a n i : g i a c c h e  tu t t i  q u e s t i  n o m i  s i g n i f i c a v a n o  r e a z i o n e  c o n t r o  il p r e c e d e n t e  ro- 

m a n t ic i s m o ,  c o n v e n z i o n a l e ,  s e n t im e n ta l e  o  a c c a d e m i c o :  s i g n i f i c a v a n o  u n a  n u o v a  

f i o r i t u r a  « u m a n i s t i c a  » c io e  u m a n a .  L ’a u d a c i a  d e l  t e n t a t i v o  d i  r i d u r r e  i fa t ti  

s to r ic i  in  e s p r e s s i o n i  m a t e m a t i c h e  n o n  fu m i n o r e  d e l  r a p p i e s e n t a r e  l ’e s s e n z a  

d e l  p a u r o s o  d e l i t t o  o  d e l l a  r a d i o s a  g e n i a l i t a  c o m e  u n a  d u p l i c e  f o r m a  p a to lo -  

g i c a : in  e n t r a i n b e  le  t e o r i c h e  p o i  ci a w a l o r a v a  e  a c c r e s c e v a  q u e l  s e n s o  d e l l a  

i m p o r t a n z a  f o n d a m e n t a l e  d e lP u o m o ,  o r g a n i s m o  s e n s ib i l e  e  o p e r o s o ,  c h e  i n f o r m b  

d e l  s u o  p a r t i c o l a r e  c a r a t t e r e  il s o c ia l i s m o .

« Q u a n d o  i g io r n a l i ,  p e r  r i l e v a r e  I’in f lu s s o  d e l l ’o p e r a  d i  C e s a r e  L o m b r o s o ,  

r i c o r d a v a n o  la  g io v a n i le  b a l d a n z a  d i  E n r i c o  F e r r i ,  d a  lu i  l a n c i a to  p e r  la  fe- 

c o n d a  c o n t r a d a  d e l  d i r i t t o : o  il g a g l i a r d o  e  s d e g n o s o  p e n s i e r o  d i  G u g l i e l m o  

F e r r e r o  r i c h i a m a to  a l l ’i n d a g i n e  d e l l a  s o c i o l o g i a : c e r t o  c i t a v a n o  d u e  m a g n i f i c i  

e s e m p i ,  m a  n o n  d i c e v a n o  il p iu  e  il n i e g l i o :  d o v e v a n o  a g g i u n g e r e  c h e  E g li  

e b b e  e f f i c a c i a  s u l  f o r m a r s i  d e l l e  c o s c i e n z e  d i  u n a  n u o v a  g e n e r a z i o n e .  »

*  *  *

Ed ecco come il Carrara parla di Cesare Lombroso intimo:

< A n o i ,  c h e  lo  c o n o s c e m m o  d i  p e r s o n a ,  a r r i d e  d i  lu i u n ’in i i n a g i n e  m e n o  

a  l i s te r  a, c h e  n o n  d e l  p e n s a t o r e  e  d e l l o  s c i e n z i a t o : m a  t a n t o  p i u  c a r a  e  b u o n a .  

V i h u n  l i b r o  d e l i z io s o ,  c h e  c e  lo  d i p i n g e ,  q u a l e  e g l i  e r a  n e l l a  f a m ig l ia ,  d i  c u i  

—  f o r t u n a t o  a n c h e  in  q u e s t o  — si a l l i e t o ; d e v o fa ,  s o l l e c i t a ,  c o n c o r d e  in  o g n i  

c o s a  c o n  lu i .  L a  m o g l ie ,  m a t e r n a m e n t e  s o a v e ,  lo  c o n d u c e  t r a  le p ic c o l e  n e c e s -  

s i ta  d e l l a  v i t a  c o m e  t r a  la  fo l ia  d e l l a  c i t ta ,  d o v e  e g l i  t r o v a v a  t a n t e  c o s e  d a  os- 

s e r v a r e  e  d a  i n t e n d e r e ; le  f ig l ie  si f a n n o  s u e  c o l l a b o r a t r i c i  e  in c e r t o  s e n s o  il 

f ig l io  c o n t i t i u a  l’o p e r a  s u a  d i  r i c e r c a t o r e  ; g l i  a m ic i  a f f o l l a n o  la  s u a  c a s a ,  fo r-  

n e n d o g l i  ne i  d i s c o r s i  q u e l l ’a l i m e n t o  id e a le ,  c h e  e r a  s o lo  il s u o  e  p e l  q u a l e  e r a  

n a t o  —  c o m e  d i  s e  d ic e v a  il M a c h ia v e l l i .

<• L a  p r i m a  v o l t a  c h e  e n t r a i  t r e p i d a n t e  p r e s s o  d i  lu i ( c o m e  lo  r i c o r d o  ve- 

n i r m i  i n c o n t r o  s o r r i d e n t e  d a l  s u o  s tu d io ,  a v v o l to  in u n a  g r a n  v e s te  d a  c a m e ra ! )  

m i s a l u to  e  m i c h ie s e  s e n z ’a l t r o :  < V o i ,  c h e  s ie te  le t t e r a to ,  d i t e m i  se  c ’ £ u n
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libro sopra il Manzoni giovane. » Che io fossi o no letterato, ora non importa 
provare: ma quel che voglio dire e che in tal modo egli poneva subito gli o- 
spiti a loro agio, in un conforme indirizzo di pensieri, risparmiando I’imba- 
razzo dei convenevoli o la noia delle prediche dall’alto. < Cost mi prese e cost 
mi fe’ entrare » nel ccrchio del proprio interessamento; quasi direi nella sua 
amicizia. E vi entrava qualunque non fosse ne sciocco ne vanesio: evitati que- 
sti due scogli del suo inesorabile e acuto giudizio, si poteva contare sulla piit 
indulgente benevolenza.

* Ecco perche tante anime giovani, tante menti elette egli aveva stretto a se, 
qui e fuori d’ltalia. Con esse viveva in una superiore atmosfera, che penetrava 
e avvolgeva subito che s’entrava nella sua casa; col che non vorrei dipingere 
un pensatore di maniera, col capo fra le nuvole, come immagino Fironia' ari- 
stofanesca; quando era cosi caratteristico in lui I’interesse per la realita della 
vita. Voglio intendere che di questa realita egli indagava e coglieva il signifi- 
cato piu profondo, la sintesi conclusiva; insomnia Felemento ideale superiore.

« Ma del resto egli era semplice, cordiale e ingenuo; mutevole d’umore a 
seconda delle vivaci impressioni del momento; ora depresso sino alia dispera- 
zione, che i suoi cari gli volgevano in ischerzo; ora eccitato ad una fresca fe- 
stosita, quale vibra nei cuori infantili.

« E dell’infanzia aveva anche certe inettitudini pratiche, certe storditezze a- 
dorabili, per le quali riconosceva gaiamente d’essere ridotto il pupillo della sua 
famiglia. Mirabile contrasto con la maturita dell’ingegno: la freschezza dell’au- 
rora e il fervore dell’alto meriggio.

« Cesare Lombroso, nella immutata freschezza dell’animo, era veramente in- 
namorato della vita: sfinge men ritrosa con chi piu audacemente fissa in lei lo 
sguardo acuto. Ed Egli la sorprese, inseguendola assiduo, nelle mille sue forme: 
la follia e I’arte; la storia e il diritto; la politica e l’antropologia; il giornale 
e la preistoria; la linguistica e lo spiritismo ; l’uotno e il libro; la realita e l’i- 
dealita. Poi, dedotti i mille rivoli nell’alvo della sua dottrina, questa irruppe, 
come fiumana primaverile, fuor dal solito greto della scienza ufficiale, per i 
sentieri popolati degli uomini; fecondando per nuove messi le tristi lande della 
giustizia punitrice, scompigliando i praticelli arcadici della critica d’arte. 11 
mondo accademico, universitario, degli eruditi per bene, fu attonito, "irritato e 
invidioso, oppose negazioni, disdegni, dileggi; ma il mondo profano, il mondo 
di tutti, lesse nelle austere pagine la storia infame o gloriosa, ma sempre do- 
lente, della vita, •  amd e credette.

« Credette, perche una fede incrollabile animava in prima I’autore, e lo so- 
steneva nella trentenne lotta; am6, perche un intenso amore per la ricerca del 
vero ispirava i dotti volumi. E [’ultimo atto del Lombroso fu di fede e d’amore 
per la scienza. Ognuno di noi Fha immaginato, con un senso di raccapriccio, 
steso sul gelido marmo d’una tavola anatomica; squarciato il petto generoso,

*****
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infranto il capo glorioso. Pareva un sacrilegio, ed era un sacrificio. Un sacri- 
ficio alia sua Dea: vano forse, che la morte non insegna la vita; I’inunobilita 
non ci apprende il moto. Povero nobile ccrvello, a questo solo ufficio sarai 
per inancare: a provare te stesso.

« Ma la santita dell’intento si irraggia snlla pieta dell’atto e suit’ inanita dello 
strazio; ancora tin a volta la fede trionfa, animatrice e santificatrice d’ogni no
stro atto, di tutta la nostra vita battaglicra e faticosa. II poeta dei Trionfi non 
penso a questo, pur nella sua Fede.

« Cost vivendo ejmorendo, col sorriso e col pensiero, con I’aniore e col sa
crificio, Egli ci ha amnioniti e ammaestrati d’una verita profonda: che la sorte 
della vita e in noi, e a noi tocca di purificare e abbellire questa gemma pre- 
ziosa, che troppi, come lo stolto giudeo dell’OlW/o, lasciano perdersi ttel tetro 
fondo del niare. »

* *  *

Cosi, nobilmente, Enrico Carrara.
Ma io avrei amato che avesse completato questo suo splendido pro- 

filo, accennando largamente all’ultimo atto di sincerita, di coraggio e di 
nobilta scieutifica, compiuto da Cesare Lombroso, scrivendo 1’ultitno suo 
appunto, sul piu dibattuto e sul piu combattuto dei probleini che agitano 
l’eta moderna, e cioe sui fenomeni ipnotici e spiritici.

Anche in questo campo Cesare Lombroso fu un pioniere: non cu- 
rante del niondo scientifico accadeniico che lo derideva e lo additava 
come un rammollito, egli continuo le sue ricerche sui fenomeni medianici 
e quando fu convinto della loro realta, non arretro per calcolo o per 
paura, nemmeno dalla ipotesi scicntificamente piu ardita, la spiritica.

E quella che fu sua convinzione maturata dissc in cospetto al pub- 
blico, senza timore, come senza jattanza — serenamente, e fu il suo te- 
stamento. Noi commossi, esaltati da questo esempio di ardimento gio- 
vanile che i misoneisti qualificano di senilita, lo rileggiamo:

< Quando al termine <li una carriera ricca, se non di vittqrie, certo di fiete 
battaglie, in favore delle nuove correnti del pensiero umano nella Psichiatria 
e nell'Antropologia criniinale, ho iniziato le ricerche prima e la pubblicazione 
poi di un libro sui fenomeni detti spiritici, mi sorsero contro da ogni parte gli 
stessi amici piu cari a gridarmi: < Voi volete guastare un nome onorato, una 
carriera che, dopo tante lotte, era giunta finalmente alia meta, per una teoria
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che tutto il mondo non solo ripudia, 111a, quel che e peggio, disprezza e fin 
trova ridicola.

« Ebbene: tutto questo non ini ha fatto esitare un solo istante dal conti- 
nuare net camniino iniziato. Mi vi sentii anzi piii deliberatamente sospinto ; 
perclie mi parve fatale il coronare una vita vissuta nella ricerca di nuovi ideali, 
coinbattendo per I’idea piu combattuta e forse piii derisa del secolo: e mi 
parve un dovere il trovarmi fino all’ ultimo degli oramai contati miei giorni, 
appunto la dove piii irti sorgono gli ostacoli e piii accaniti gli avversari.

c Ne colle nuove conclusioni spiritiche vengono ad abbattersi le leggi 
principali del monistno; poiche pur riducendosi ad una materia fluidica, che e 
visibile e palpabile solo in alcune circostanze speciali, I’auima continua ad ap- 
partenere al mondo della materia; e cosi per la prima volta ci appare intanto 
conciliata I’osservazione scientifica con quella nioltiplicata nel tempo e nello 
spazio, dai popoli piii antichi e selvaggi ai piii civili, cristallizzata perfino nella 
leggenda religiosa, cio che, se non per la qualita, certo per la quantita e uni- 
formita dei suffragi, le conferisce un’autorita pari se non superiore al pensiero 
dei grandi filosofi.

c Percio in queste ricerche io mi son tenuto lontano da ogni teoria: ho 
voluto che questa sorgesse spontanea nelPanimo del lettore dal mosaico dei 
fatti ribaditi dall’autorita, proveniente dal consenso generate dei popoli.

« Del resto, dopo tuttocio, siamo ben lungi dal pretendere di aver rag- 
giunto la completa certezza; l’ipotesi spiritica ci appare dopo tante faticate ri
cerche come qucgli immensi spazi oceanici da cui si vedono emergere qua e 
la degli isolotti piii elevati, che solo al giudizio del geografo danno la risul- 
tante di un antico continente, mentre il volgo ride della sua ipotesi in appa- 
renza cosi audace. >

Cosi visse, amd e penso Cesare Lonibroso, esempio luminoso a tutti 
noi di lealta e di coraggio, non mai smentiti durante la lunga, battagliera 
sua esistenza.

F. Jacchini Luraohi.
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Pep una critiea infondata

Nel giornale La Stampa del 21 ottobre u. s. compariva un articolo 
a firma x, dal titolo: Lombroso e lo spiritismo, secondo il suo libro 
postumo.

Tale articolo consisteva iu una recensione dell’ultima opera Lombro- 
siana, ed era fatto con grande abilitd; in quanto che, inentre a prima 
vista sembrava avere una intonazione puramente obbiettiva, conteneva in- 
vece, qua e la, alcune perifrasi, talune parolette, certe insinuazioncelle 
tali da screditare di non poco il lavoro del Lombroso.

Non e mio compito 1’indugiarmi a parlar qui dell’ ultimo libro del 
Maestro -  sul cui valore potrei anche convenire con il signor x, almeno 
per certi punti — ma non posso lasciar passare in silenzio alcune affer- 
mazioni del critico, perche per quanto mi consti, non rispondono asso- 
lutamente al vero.

Scriveva infatti il signor x :  *

* In questa rasscgna di medii il Lombroso da prova di una grande fiducia: 
raccoglie come certe tutte le relazioui dei giornali, ed ammette come provati 
perfino i fenomeni dei « medii volanti » come quei fratelli Pansini di Ruvo, 
i quali volarono da Trani a Ruvo in 10 minuti, nonche la possibility di fare 
restare sospesa I’acqua in un bicchiere. »

E piu giu :

• II Lombrpso ammette dunque completamente 1’apparizione di spiriti di 
defunti: rincresce pero vedergli annoverare fra questi, quel fantasma grottesco 
di Bien Boa, coperto da un elmo da pompiere, che il Richet vide ad Algeri e 
che fu poi rivelato come un trucco grossolano... E certo ie fotografie spiriticbe 
che accompagnano questi capitoli non sono precisamente i piu forti argomenti 
per raggiungere la persuasione... »
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Fermiamoci un poco.
Egli e evidente che il signor x  ha creduto infirmare la serieta scien- 

tifica dell’opera del Lombroso, tentando di dimostrare che egli si e ser- 
vito di materiale falso, prendendolo per buono; edificando, in altri ter
mini, un edificio su basi di cartapesta.

Non staro qui ad esaminare quanto vi sia di credibile rjel volo dei 
fratelli Pansini e negli altri fenomeni citati dal critico come foie e che, 
invece, coloro che hanno sperimentato con buoni medii, sanno essere 
possibilissimi; Iimitandomi ad affermare, cosi di passaggio, che le foto- 
grafie riguardanti il fantasma di Bebella, riprodotte alle pagine 205 e 206 
delle « Ricerche sui fenomeni ipnotici e spiritici » sono autentiche, perche 
avute con i nostri medii signori Randone (v. Luce e Ombra 1901).

Mi fermero, invece, con la maggior possibile brevita a dimostrare 
con quanta poca conoscenza di causa e, quindi, con quanta poca pon- 
derazione, il signor x  abbia voluto parlare del fantasma di Bien Boa.

10 non fui, e vero, alia Villa Carmen, sebbene invitatovi dagli egregi 
coniugi Noel; ma le Iettere che la signora Carmen Noel mi scriveva ed 
altri elementi cui ora accennero, compresavi la testimonianza a me scritta 
da un ufficiale della marina francese, del quale non sono autorizzato a 
pubblicare il nome, mi pongono in grado di parlare di Bien Boa con 
cognizione di causa certamente maggiore di quella... che non abbia il 
signor x.

Cerchero di sintetizzare.
11 Generale Noel, comandante deU’artiglieria dell'Algeria, ritiratosi dal 

servizio attivo, si stabili a Mustafa, sobborgo di Algeri, ove comperd un 
villino, cui mise il nome della propria moglie, Carmen.

La signora, la quale si era occupata da molti anni di spiritismo e 
di magnetismo, comincid a tenervi delle sedute, in sul finire dell’anno 
1901, magnetizzando una donna, Vincenza Garcia, che si recava alia sua 
villa per eseguirvi dei lavori in bianco.

Furono prese tutte le precauzioni necessarie contro tutti gl’imbrogli 
possibili, fino ad inchiodare le finestre ed a chiudere a chiave le porte.

Gia dalla prima seduta comparvero delle forme bianche e vaghe, 
che andarono man mano accentuandosi nelle sedute successive, fino ad 
assumere una forma umana che usciva fuori del gabinetto medianico e 
si faceva toccare dalle signore Bergalonne e Saint-Paul.

Alla sedicesima seduta lo spirito, il quale aveva sempre piu pro-
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gredito nella forma e nei movimenti, si fece chiamare Bien Boa, e fu fo- 
tografato alia luce di magnesio.

La sera del 27 giugno 1902 Bien Boa si fece vedere in piedi, ac- 
canto a Vincenza Garcia, addormentata, la quale toss! e scosse piu volte 
la testa quasi per farci meglio convincere che era lei.

I presenti levatisi in piedi e protesi verso la tenda, vidcro dislinta- 
mente lo spirito e il medio, distinguendo in modo pcrfeito i lineamenti 
di tutti e due — scriveva la signora Noel (v. Luce e Ombra 1904, pag. 72 
e seg.).

La sera del primo settembre 1902 la guida usci dal gabinetto e ando 
a baciare la mano della signora Carmencita.

Nella sera del 15 settembre la signora Noel verso della limonata in 
un bicchiere e ne bevve un sorso, poi presento il bicchiere alia guida 
(Bien Boa).

Questa lo prese, con una serie di piccoli movimenti secchi, se lo 
porto alia labbra e bevve gran parte della limonata, portando il resto a 
bere alia medio.

Firmati per garantire la verita di questi fenomeni: il generale Noel, 
Francesco Saint-Paul capo ufficio alia compagnia transatlantica, il signor 
Demadrille tenente di vascello, Luisa Galana, Rosa Klein.

Bien Boa — scriveva la signora Noel — e un uomo alto circa me- 
tri 1,80-1,85 e di maestosa presenza. I suoi gesti sono sobri e lenti, im- 
prnntati a una grande nobilta. La sua andatura e lenta e maestosa. 
Sembra avere 35 anni. Presenta il tipo ariano in tutta la sua purezza. 
La tinta e di una bianchezza estrema, il viso ovale; gli ocelli ha grandi, 
nerissimi, lo sguardo dolce e vellutato da orientale. Egli c abbigliato 
tutto in bianco, come un capo arabo.

Questi fenomeni e altri molti, che non posso qui descrivere, com- 
presa la uscita del fantasma dal pavimento e la sua formazione lenta> 
furono constatati anclie dai signori dottor Decrecquy; Valantin, capo di 
ufficio alia Banca di Algeria; Barbet, impiegato alia Banca stessa; Bra- 
quet, tenente di vascello; dottore Denis, chirurgo nell'ospedale civile di 
Algeri; Carlo e Luciano Hanin.

Nell’ agosto del 1905, l’ingegner Gabriele Delanne, antico spiritista 
cd ahilissimo sperimentatore, autore di pregevoli opere sulla medianita 
e direttore della Revue sciantifique et morale du spiritisme, parti apposta 
da Parigi e si reco in Algeri, invitatovi dai Noel per istudiare de visa 
le strane manifestazioni della villa Carmen.
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Da Algeri il Delanne mi scrisse una prima volta dicertdomi tra 1’altro:
« Nelle tre sedate in questione ho veduto Io spirito di Bien Boa a latodel 

suo medio, nel gabinetto, e ho veduto I’apparizione sollcvare il braccio e la 
mano del medio. »

Pochi giorni dopo la signora Noel mi scriveva una lunga lettera, 
che tutt’ ora conservo, con la quale mi raccontava che tanto il Delanne, 
quanto il prof. Carlo Richet, cosi come una signora inglese, la quale 
poi pubblicaniente si seppe csscre la signora Laura Finch, direttrice della 
edizione inglese degli Annalcs des sciences psychiques, avevano constatato 
indubbianiente, anche mediante numerose fotografie, l’esistenza reale, in- 
dipendcnte dal medio e dagli altri prescnti, dello spirito di Bien Boa.

Il Delanne mi scriveva quasi contemporaneamente:

« Anzitutto, si, io sono certo della esistenza di Bien Boa come spirito, 
perchfe, di fatti, l’ho veduto nello stesso tempo del medio — I’ho sentito par- 
lare — l'ho toccato — I’ho veduto sparire davanti ai miei occhi, affondandosi 
nel piancito dove non erano aperture, l'ho veduto so/fiare in una bottiglia con 
del sale di barite, essendo il medio (una donna) visibile qualche secondo 
avanti. — Infine l’ho fotografato, come I’hauno fotografato il prof. Richet e 
la signora X, e le prove Io mostrano simultaneamente al medio.

Bien Boa — aggiungeva il Delanne — e lontano dall’essere una meraviglia 
di belta; ma e positivamente uno spirito e, qualche volta, il suo costume e di 
una grandissima ricchezza, ornato di rieami e anche di pietre preziose, »

A proposito della bellezza di Bien Boa, la signora Noel era desolata 
che la violenta luce del magnesio avesse fatto « del superbo principe, 
coperto di gioielli, un brutto e vecchio ebreo ».

Intanto il Delanne intraprendeva una relazione dettagliata delle se- 
dute, nella sua Revue scientifique, e cominciava col descrivere accurata- 
mente tutte le precauzioni da lui prese per assicurarsi che non vi po- 
tessero essere frodi.

Dopo aver detto che le sedute si tenevano in un padiglione isolato 
nel giardino della villa, composto di una rimessa a pian terreno e dl 
una sala (quella delle sedute) al primo piano, il Delanne assicurava di 
avere ispezionato, in piena liberta, 1' edificio in tutte le sue parti (muri, 
soffitti, pavimenti) e di aver trovato che il pavimento che separava la 
sala superiore dalla rimessa era di mattoni, senza soluzione di continuity, 
senza che vi fosse ne botola, ne scala nascosta di comunicazione.
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Tutti i mobili, la stufa, la bagnarola, le tende erano esaminati, scossi
0 palpati. L’unica porta veniva cliiusa a chiave, e le due finestre chiuse 
con una sbarra di ferro per ciascuna, e coperte con una forte tenda in- 
chiodatavi sopra. Di piii la sala era rischiarata da una bugia a vetro rosso.

E malgrado cio il Richet constato che il fantasma... si niaterializzava 
e che non era ne una puppatola ne un manichino, perche possedeva 
tutti gli attributi della vita.

« lo l’ho veduto sortire dal gabinetto, camminare, andare e venire per la 
stanza; ne ho udito il runiore dei passi, la respirazione e la voce. Ho toccato 
la sua mano a diverse riprese... L’unica frode possibile sarebbe stata quella di 
un travestimcnto del medio, ma io considero tale ipotesi come estremamente 
difficile, o per meglio dire, come impossibile ad ammettere... »

Ed infatti il Richet s’ indugia ad esaminare tutte le circostanze di 
fatto merce le quali deve escludere la frode da parte della medio.

Infine la signora Laura Finch (Annates, dicembre 1905) commentando
1 fenomeni assicurava di averli controllati di persona, entrando anche 
aH’improwiso nel gabinetto medianico, e sentendosi toccare da mani in- 
visibili, mentre ella teneva stretta la medio fra le proprie braccia. (v. Revue 
scientifique, ottobre 1905 e mesi seguenti)

E malgrado tutte queste precauzioni inquisitoriali, le materializzazioni 
ebbero luogo, anche fuori della tenda.

II prof. Carlo Richet, dal canto suo, nel numero del novembre 1905 
degli Annalcs des sciences psychiqaes, pubblicava uno splendido e corag- 
gioso articolo, dal titolo Di qualcke fenomeno detto di materializzazione, 
con sei fotografie di Bien Boa, affermando di avere anche lui constatato, 
le materializzazioni, dopo di avere prese tutte le precauzioni possibili 
contro le frodi, e di avere accertata la loro impossibility.

« La sala ove hanno luogo le sedute c un piccolo chiosco situato nel 
giardino della villa Carmen, separato da ogni abitazione, composto di una sola 
stanza, e fabbricato sopra una scuderia-rimessa.

* La porta da sul giardino, le finestre sulla via Darwin, a 5 metri da terra. 
Le finestre sono assicurate e ricoperte da una tela inchiodata al muro. Sotto 
questa tela inchiodata vi e anche una tenda spessa, parimenti inchiodata al muro.

* II pavimento della sala e formato di piccoli dadi cementati. — Vi e in- 
chiodato sopra una specie di tappeto di linoleum.
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« Avanti la seduta facevo una ispezione minuziosa di tutta la sala ecc.: in 
modo che posso affermare che nessuna persona vi era nascosta. »

Consiclerando tutto cio, sir Olivier Lodge ne deduceva:

« Non sarebbe ragionevole supporre che la figura fantomatica fosse dovuta, 
in mattiera norniale, alia giovanetta (la medio signorina Marta Berand di 
anni 19, magrolina) presso la quale appariva. » (Annales, dicembre 1905)

Non ignoro, pero, che alcune persone o non accolte in casa Noel o 
respintene perche non condottesi correttamente durante le sedute, colsero 
l’occasione del licenziamento del cocchiere arabo Areski, fatto dal Gene- 
rale, per intraprendere una campagna di denigrazione contro le sedute 
e le persone della Villa Carmen. La povera signora Noel me ne scriveva 
accoratamente.

Vi fu, anzi, un Dottore il quale pretese di fare riprodurre da Areski, 
in un teatro, le sue mistificazioni. Ma l’insuccesso fu completo. Ed invero 
PAreski non poteva avere mistificato nessuno, perche egli era stato subito 
scoperto dall’accorto ed esperto Delanne.

Questi, infatti, scriveva nelle sue relazioni (Revue scientifique, no- 
vembre 1905):

• La lealta mi fa tuttavia un dovere di segnalare che il cocchiere arabo 
chiamato Areski, fu preso due volte da me in flagrante tentativo di frode.

« La prima volta, nascondendosi in un ridotto adiacente al gabinetto parti- 
colare della signora Noel, voile far credere alia presenza di uno spirito pertur- 
batore; la seconda volta, nascondendo un pezzo di stoffa chiamata haick, nel 
baldacchino della sala delle riunioni, dove lo scoprii visitando il gabinetto me- 
dianico, un giorno in cui egli credeva di assistere ad una seduta dove, d’altronde, 

• non si produsse nulla. Egli fu allontanato, e non prese piu parte alle sedute. »

Ma vi e di piu!
Il prof. Richet, seccato dalle insinuazioni fatte in Algeri, invio a tutti 

i giornali una cate^orica smentita a riguardo delle calunnie propalate 
dallo Areski, e delle confessioni fatte dalla media Marta Beraud, sulla 
esistenza di un trabocchetto. (v. Luce e Ombra, pag. 189, anno 1906)

Ed il generale Noel fece ricevere da un notaio l’atto giurato dallo 
architetto che aveva costruito la villa Carmen, attestante che in detta
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villa non v’erano no trabocchetti, ne passaggi segreti di sorta, ne che 
vi erano state fatte riparazioni del piancito o del soffitto.

Dunque? Dunque che la buona signora Noel possa essere stata 
qualche volta ingannata, io non I* escludo; ma che lo siano stati per 
anni o per molte sedute di seguito tutte le persone che ho citato, fra 
le quali il Delanne ed il Richet, e supposizione che puo essere accolta 
soltanto da chi ragiona superficialmente come il critico signor x.

Egli ha creduto di abbattere Lombroso spiritista, ed io credo, se 
non erro, che I’accusa d’ingenuita, ricada proprio su di lui!

E n r i c o  C a r r e r a s .

Per Francesco Ferrer.

Crediamo doveroso registrare in queste pagine dedicate alia me- 
moria di Cesare Lombroso, un nome santificato dal martirio e che suono 
sul suo labbro come supremo appello all’ideale umanitario che informo 
tutta la sua vita.

« Protestate anche col mio povero nome contro quell’assassinio che 
e la condanna di Ferrer » telegrafava Lombroso M 'Avanti! pochi giorni • 
prima della sua morte. E noi, combattenti per nuovi, invisi ideali prote- 
stiamo con Lui contro ogni violazione della coscienza, venga essa dalla 
chiesa o dalla cattcdra.

V a Direzione.
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Prime linee <’>
di una b io log ia  deg li Spirit!.

Tutti questi fatti, che esaminati isolatamente sembrano frammentari 
ed incerti, assumono una piu salda compagine dal loro assommarsi in 
un’unica risultante.

Abbiain visto fenomeni ipnotici (trasmissione del pensiero, premoni- 
zione, trasposizione dei sensi) non poter aver luogo che nella disgrega- 
zione o nell’arresto delle funzioni dei primari centri corticali, specie destri 
(donde 1’automatismo, il mancinismo), che da luogo al prevalere degli 
altri centri. Ed altrettanto intrawedemmo, anzi con maggior costanza, 
per i fenomeni medianici. L’esisteuza del doppio, di un’atmosfera fluidica 
che circonda, e qualche volta sostituisce, la nostra compagine, ci giova 
a spiegare alcuni dei fenomeni ipnotici come di visione a distanza c 
della trasposizione dei sensi; e pin ancora alcuni fenomeni medianici, 
come la visione in istato di letargo e di oscurita, molti dei movimenti 
dei corpi che avvengono a poca distanza del medio, e forse la sua bilo- 
cazione, ecc. Qui la grande azione del medio aiutata dall'energia dei 
presenti alle scdute che ne restano indeboliti e provata non solo da una 
serie di esperienze precise, ma dalle osservazioni di tutti i nostri volghi 
e dei popoli antichi e selvaggi.

Ma vi sono fenomeni cui questa influenza sola non basta a spiegare: 
quando cioe si tratta di premonizione, di awiso contemporaneo della 
propria morte o delle proprie condizioni a grande distanza ed a piii 
persone, quando si tratta di materializzazioni di piu enti contempora- 
neamente operanti in diverse direzioni, o quando si tratta di straordinaria 
forza ed intelligenza in persone deboli ed incolte, in bimbi, per es., di 
pochi mesi, e quando si tratta di fenomeni di levitazione, di voli, di 
incombustibility, di comparsa o scomparsa attraverso i corpi opachi; 
qnando insomma, si modificano i corpi intorno al medio come se fossero 
in uno spazio di quarta dimensione, allora quella influenza non basta 
piii da sola a spiegarli. 1

(1) Pubhlichiamo qucsto capitolo dall’o p e ra : Ricrreht sn i fenom en i ipnotici e spiritici, per gentile 
concessione della Casa E d itrice : Unione Tipografica Turinese. — (R iproduzionc victata>.



—  5 8 4  —

Ed allora ci soccorre il vedere intrecciarsi e fondersi a quella dei 
medii, che pur mostra una strana radioattivita, un’altra influenza ammessa 
pure da tutti i popoli e in tutti i tempi, quella dei defunti, che si mani- 
festerebbero a chi specialmente abbia facolta medianiche, o in altre cir- 
costanze di disgregazione del sensorio, come Ietargo, agonia, ora con 
rumori, ora con moti degli oggetti, ora con voci, ora colla presenza di 
parti del corpo, specialmente della mano, piu raramente della faccia in- 
tera, e piu raramente ancora dell’intern corpo, assumendo transitoria- 
mente al contatto ed a spese del medio quasi tutte le funzioni di un 
corpo vivo, per quanto il loro non appaia che un corpo fluidico, forse 
radioattivo. Lo stretto rapporto di questi corpi coi defunti vien confer- 
mato da alcune prove di identita, avendoci forniti nomi e circostanze che 
vennero trovate vere con accurate ricerche, e dalla loro riproduzione 
nelle lastre fotografiche (anche coperte) che prova la loro natura radio- 
attiva, e che esclude trattarsi di fenomeni di suggestione; e dall’agire 
con caratteri proprf, indipendentemente dai medii, sugli uomini e sugli 
strumenti di precisione. I

I fatti concernenti 1’attivita degli spiriti sono ormai tanti che possiamo 
permettercene una ricostruzione sintetica.

Gli spiriti ci si rivelano per lo piu sotto forma di luci oppure di 
mani ed anche di immagini di persone, raramente pero complete, che 
sembrano (Stasia) formarsi da globi luminosi che si condensano sempre 
piu nelle materializzazioni, in cui a mano a mano assumono, quasi direi 
assorbono dal medio gli organi piu essenziali.

Crookes e Richet rilevarono, infatti, nelle fantasime esaminate la 
temperatura umana, i battiti del cuore e delle arterie, i movimenti del 
respiro normali e constatarono anche (Richet) I’espirazione di acido car- 
bonico. La sensibilita dolorifica e risentita dalle parti omologhe del medio, 
come sc invece della fantasima si colpisse quest’ultimo.

La formazione delle fantasime, e preceduta da una nebbia luminosa 
sul suolo o sul capo e sul ventre del medio, nebbia che si va sempre 
piu condensando, fino a prendere forma corporea, e allora dalla vicinanza 
del medio o del gabinetto medianico pud passare a qualche distanza da 
questo ed anche a girare per la camera, gesticolare e piu raramente 
parlarc nientre il medio e nel niassinio Ietargo.
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« L a m ia  im p r e s s io n e ,  a p p e n a  s o n o  n e l  g a b in e t to  m e d ia n ic o ,  d ic e  

la  D ’ E s p e r a n c e ,  d i  e s s e r e  c o p e r ta  d a  te le  d i  r a g n o  (s e n z a z io n i  c h e  

h a n n o  i m e d ii  e d  a n c h e  i c o n t r o l l i ,  s e c o n d o  M a x w e ll) ;  p o i  s e n to  c h e  

l ’ a r ia  si r ie m p ie  d i s o s ta n z a ,  e  u n a  s p e c ie  d i m a s s a  b ia n c a  e  v a p o r o s a ,  

q u a s i  lu m in o s a ,  si f o rm a  in  c o r r i s p o n d e n z a  d e l  v e n t r e .  D o p o  c h e  q u e s ta  

m a s s a  si e  a g i t a t a  in  tu t t i  i s e n s i p e r  q u a l c h e  m in u te ,  ta lv o l ta  a n c h e  p e r  

m e z z ’o r a ,  si f e rm a  tu t t o  a d  u n  t r a t t o  e d  a l lo r a  n e  n a s c e  u n  e s s e r e  v ic in o  

a  m e  ».

V e n g o n o  le f a n ta s im e  r iv e s t i te  d a  u n  te s s u to  b ia n c o  f in is s im o , a l le  

v o l te  d u p l ic e ,  t r ip l ic e  e  a n c h e  q u a d r u p l i c e ,  c h e  a f f e r m a n o  c a v a r e  d a g l i  

a b i t i  d e l m e d io ,  te s s u to  m e d ia n ic o  c h e ,  c o m e  d is s e  K a tie  K in g  a  C r o o k e s ,  

e  n e c e s s a r io  p e r  c o n te n e r e  il lo r o  o r g a n i s m o  f lu id ic o  e  p e r  im p e d i r e  c h e  

si d is c io lg a  a l ia  lu c e . M o lte  p e r o  n e l m o d o  d i v e s t i r e  c o n s e r v a n o  t r a c c ia  

d e l  lo r o  te m p o ,  d e l lo r o  p a e s e ,  d a n d o c i  a l lo r a  u n a  n u o v a  p r o v a  d e l la  

lo r o  id e n t i ta .  S p e s s o  q u a n d o  s te n t a n o  a  f o rm a r s i ,  a  « s o l id if ic a rs i  » , d ir e i ,  

r i c o r r o n o ,  o l t r e c h e  a l l ’a iu to  d e l la  c o m p a g in e  d e l n ie d io  e  d e g l i  a s s is te n t i ,  

a  q u e l lo  d e g li  o g g e t t i  s p a r s i  lo r o  in to r n o ,  m a  s p e c ia lm e n te  d e l le  t e n d e  

d e l  g a b in e t to  m e d ia n ic o  in  c u i a v v o lg o n o ,  p r im a  d i  s p o r g e r le ,  m a n i e  

b r a c c ia  e d  a n c h e  la  te s ta ,  c h e  a l lo r a  si in d o v in a  p iu  c h e  n o n  si v e d a , 

p e l s u o  p r o f i lo  o  to c c a n d o la .

A n c h e  n e lle  s c u l tu r e  m e d ia n ic h e  h a n n o  b i s o g n o  d i a d o p e r a r e  q u e s to  

te s s u to  c h e  si i n t r a w e d e  d i s t in ta m e n te  n e i c a lc h i  (v . s.).

L a  f a n ta s im a  a s s u m e  p e s o  e v o lu m e  d e l  c o r p o  a  s p e s e  d i q u e l lo  d e l 

m e d io  (v. s .) .

A b b ia m o  v is to  p iu  s o p r a  g li in te r e s s a n t is s im i  r i s u l ta t i  o t t e n u t i  s tu -  

d ia n d o  il p e s o  d e i m e d ii  e  d e i f a n ta s m i,  i q u a l i  p r o v a n o  c o m e  le  m a te -  

r ia l iz z a z io n i d e g l i  s p ir i t i  a w e n g o n o  a  s p e s e  d e l  c o r p o  d e i  m e d ii ,  e  a l 

d i r e  d i S ta s ia  a n c h e  a  s p e s e  d e i v iv i n o n  m e d ii  c o n  c u i  p o s s o n o  m e t te r s i  

a  c o n ta t to .

Il c o lo n n e l lo  A lc o th  (1) e d  A k s a k o w  e s p e r im e n ta n d o  c o l la  C o m p to m  

n o ta r o n o  c h e  q u a n d o  c o m p a r iv a  la  g io v in e t t a  f a n ta s im a  K . il c o r p o  d e l la  

m e d iu m  s p a r i v a ; a l lo r a  le g a r o n o  e c e r a la c c a r o n o  u n  f i lo  p a s s a n d o lo  d a l  

b u c o  d e l l ’ o r e c c h io  d e l m e d io  a l d o r s o  d e l la  s u a  s e d ia .  A p p a r v e  lo  s p i r i to  

c h e  p r im a  p e s a v a  77  l ib b r e ,  p iu  ta r d i  5 9  e p iu  t a r d i  a n c o r a  5 2 . I n ta n to  

il m e d io  e r a  s c o m p a r s o  e d  a p p e r a  s p a r i t o  lo  s p i r i to ,  r ia p p a r v e  c o l p e s o  d i 

21 l ib b re .  1

(1) Aksakow , Un eas lie dem aterialisation partie l - Paris IS95.
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L a D ’E s p e r a n c e  n e l 1893, f o rm a n d o s i  la  J o la n d a ,  v id e  m a n c a r s i  i g i- 

n o c c h i  ed  i p ie d i ;  m a  se  si p u n g e v a  il lu o g o  d o v e  es s i e r a n o  p r im a ,  

s e n tiv a  d o lo r e ,  il c h e  p r o v a v a  d u n q u e  c h e  n e  e s is te v a  u n a  p a r t e  in v is i-  

b i l e ; q u e s ta  s c o m p a r s a  d e l le  e s t r e m i ta  in f e r io r i  fu  v e r i f ic a ta  d a  m o lt i  in -  

t e r r o g a t i  d a  A k sa k o w . E ssa  s te s s a  d ir ig e v a  le  m a n i d e i  p r e s e n t i  p e r  c o n -  

s ta ta r e  la  s c o m p a r s a  d e l le  g a m b e  e  d e l le  c o s c ie .  I te s t i  c o n s t a t a r o n o  c h e  

il s u o  v e s t ia r io  p e n d e v a ,  d u r a n t e  la  d e m a te r ia l iz z a z io n e ,  v e r t i c a lm e n te  

v e r s o  la  s e d ia  e  p o i si r ie n ip iv a  d i n u o v o  s e n z a  c h e  la  m e d iu m  s i m u o -  

v e s se  d a  q u e s t a ; in ta n to  e r a  p r e s a  d a  u n a  im m e n s a  p r o s t r a z io n e  e  d a  

u n a  s e te  e n o rn ie ,  m e n t r e  n e l le  a l t r e  c i r c o s ta n z e  n o n  b e v e v a  m a i.  M a n  

m a n o  c h e  J o la n d a  s c o m p a r iv a ,  s e n t iv a  s c e m a rs i  il s e n s o  d i  v u o to  e  d i 

p r o s t r a z io n e  e  le  g a m b e  r ia p p a r iv a n o .

A n c h e  n e l l ’E u s a p ia ,  d u r a n t e  u n a  le v ita z io n e , il B o z z a n o  e d  il V en - 

z a n o  n o ta r o n o  la  s c o m p a r s a  t r a n s i to r ia  d e l le  g a n i b e  e  J o h n  s p ie g o  c h e  

e r a  lu i a  p r o v o c a r n e  la  d e m a te r ia l iz z a z io n e  p e r  a v e r e  u n  p e s o  m in o r e  d a  

s o lle v a re .

In  a l c u n e  d e l le  c a s e  hantees p e r  lo  p iu  d o v e  a v v e n n e r o  m o r t i  v io - 

le n te  o  c r im in o s e ,  p a r e  c h e  g li s p ir i t i  d e i d e f u n t i  p o s s a n o  p r o v o c a r e  fe n o -  

m e n i m o to r i ,  r u m o r o s i ,  q u a l c h e  r a r a  v o l ta  p s ic h ic i ,  e  p iu  r a r o  m a te r ia liz z a -  

z io n i in  c u i s i r ip r o d u c o n o  le  f o rm e  a n c h e  s t r o n c a te  d e i  d e f u n t i ,  s e n z a  

u n ’a z io n e  p r o s s im a  d i q u a l c h e  m e d io ,  m a  si a d  u n ’ e n o r m e  d is ta n z a  d a  

q u e s t i .  E  p a r e  c h e  in  ta li  c a s i  s ie n o  g li s p ir i t i  c h e  si s c e lg a n o  e s s i i m e d ii  

c h e  n o n  n e  s o n o  c o s c ie n t i ,  il c h e  s p ie g a  il s u c c e d e r s i  d e i  f e n o m e n i  s te s s i  

p e r  s e c o li  s e n z a  c h e  s i c o n o s c a n o  i m e d ii  c h e  v i in f lu is c a n o .  P a r e  a n c h e  

c h e  lo  s t a to  a g o n ic o  e  il le ta r g ic o  p r o v o c h in o  f e n o m e n i  a n a lo g h i  c h e  si 

o s s e rv a n o  d i p iu ,  f o r s e  p e r c h e  d e s ta n o  p iu  1’a t t e n z io n e  p u b b l ic a  in  c e r te  

g r a n d i  f a m i g l i e ; il m o r i tu r o  d iv e n ta  in  q u e s to  c a s o  u n  m e d io  t r a n s i to r io .

L e  fo rm e  u m a n e  c h e  a s s u m o n o  g li s p ir i t i  n o n  s o n o  v e r a m e n te  q u e l le  

p r o p r ie  a l ia  lo r o  m a n ie r a  a t tu a l e  d i e s is te re ,  m a  f o r m e  te m p o r a r ie  a s -  

s u n te  p e r  fa rs i c o n o s c e r e  d a  n o i ,  e  p o s s o n o  q u in d i  e s s e r e  v a r ia b i l is s im e ,  

p e r  lo  p iu  im i ta n t i  i c a r a t te r i  c h e  i d e f u n t i  a v e v a n o  in  v i ta  (1). S p e s s o  

p e r o  p r e n d o n o  d e l m e d io  la  f is o n o m ia ,  la  v o c e ,  i g e s t i ; ta lv o l ta  v a r ia n o  

d i a s p e t to  f in o  n e l la  s te s s a  g i o r n a t a ;  t a l ’ a l t r a  in v e c e  a s s u m o n o  u n a  fi- 

s io n o m ia  p r o p r ia ,  c o m e  u n  p r o p r io  c a r a t t e r e  m o r a le  c h e  p u o  p e r d u r a r e  

d e i m e s i (W a lte r )  e  a n c h e  d e g l i  a n n i  ( c o m e  in  K a tie  K in g ) . E  q u e s ta  fa -  

c o l ta  d i t r a s f o r m a z io n e  es s i t r a s m e t to n o  s p e s s o  a l m e d io .  1

(1) Gibier, pag. 171.
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A lla n  K a r d e c  r a c c n n ta  d i u n a  g io v in e t ta  d i  15 a n n i  c h e  r ip r o d u c e v a  

n o n  s o lo  ta c c ia ,  m a  s ta tu r a ,  v o lu m e ,  p e s o  d i a lc u n i  d e f u n t i ,  s p e c ie  d e l 

f ra te l lo .  L a  s ig n o r a  C r o o k e s  u n a  s e r a  v id e  il p r o p r io  v iso  c a in b ia to ,  c o n  

u n a  fo lta  b a r h a  n e r a ,  e  il s u o  g e n e r o  vi r ic o n o b b e  il p a d r e  in o r to .  P o c o  

d o p o  la s u a  fa c c ia  s i m u to  in  q u e l la  d i  u n a  v e c c h ia  c o i c a p e lli  b i a n c h i ;  

e s sa  c o n s e r v a v a  in ta n to  la c o s c ie n z a ,  m a  s e n t iv a  p e r  t u t t o  il c o r p o  u n  

p iz z ic o re  c o m e  d i h a t t e r i a  g a lv a n ic a .

S p e s s o  g li  s p ir i t i  s o iu P a H r a t t i  d a l la  c a s a  o v e  s te t t e r o  a  l u n g o  o  a l ia  

t o m b a  o v e  s o n o  s e p o l t i ; e  s i f a n n o  v e d e r e  d o p o  c h e  q u e s ta  v e n u e  vi- 

s i t a ta  (M o ses).

N e i c im ite r i  o  u e i s iti d o v e  a v v e n n e r o  m o r t i  im p ro v v is e  lo  S ta in to n  

M o se s  c o n s ta to  u n  g r a n  n u m e r o  d i f a n ta s im e  c h e  si a f fo l la v a n o , p a r e ,  a l 

p a s s a g g io  d e l m e d io .  C io  s p ie g a  ( p o s to c h e  la  c h im ic a  n o n  I’h a  p o tu t a  

s p ie g a re )  la  f r e q u e n z a  n e i c im ite r i  d e i  f u o c h i  f a tu i ,  c h e  m o lte  v o l te  h a n  

d im o s t r a to  n e i r i to r n o  a  d a te  o r e  e  neH ’in d ir iz z a rs i  d a  u n  p u n t o  a l l ’a l t r o  

b e n  d e te r m in a to ,  s e m p r e  u g u a le ,  I’e s p r e s s io n e  d i u n a  v e r a  v o lo n ta .

L e f a n ta s im e  h a n n o  la  p r o p r ie ty ,  d i r e i ,  n e g a t iv a  d i s c io g lie r s i  s o t t o  

u n a  lu c e  v iv a  c o m e  c e r a  al c a lo re ,  il c h e  v id e s i in  d u e  e s p e r ie n z e  c o l la  

K a tie  K i n g ; e  q u e s to  ci r e n d e  la  r a g io n e  p e r  c u i  n o n  si m a n if e s ta n o  

q u a s i  m a i d i g io r n o .

E sse  p o s s o n o  s v i lu p p a r e  in  p r e s e n z a  d i u n  m e d io ,  s o t to  I’ in f lu e n z a  

d e l la  c o l le ra  o  d e l la  v a u i ta  o f fe s a ,  u n a  fo rz a  d in a m o m e tr ic a  c h e  a r r iv o  a  

100-110 k g . p e r  u n a  v o lta  e  m o lte  v o l te  a  80 -90  e  93 .

U n a  f o rz a  n o te v o le  si v e d o n o  e s e r c i ta r e  a n c h e  a  g r a n d e  d is ta n z a  d a i  

m e d ii o  c o n  m e d ii d e b o l is s im i n e i c a s te ll i  /tank's in  m o d o  d i a p r i r e  

p o r te  e  f in e s t r e  p e s a n tis s im e , g e t t a r e  p io g g e  d i sa ss i a n c h e  d a l b a s s o  al- 

I’a l to .  P a r e  p e r o  a n c h e  d a lle  lo r o  c o n fe s s io n i  c h e  q u e s te  fo rz e  s c e m in o  

r a p id a m e n te .  N e lle  g r a f ic h e  c o n  u n  c a r d io g r a f o  d i M a re y  in  c o m u n ic a -  

z io n e  c o n  u n  c i l in d r o  r o ta n te ,  J o h n  t r a c c ia v a  d u e  g r u p p i  d i l in e e , il p r im o  

d e lla  d u r a t a  d i 23  s e c o n d i ,  I’a l t r o  d e l la  d u r a t a  d i 18 s e c o n d i ,  in  c ia s c u n o  

d e i q u a l i  la  fo rz a  s c o m p a r iv a  c o m e  in  u n  u o m o  n o r m a le  s c o m p a r e  d o p o  

2  m in u t i  p r im i.

In  u n ’ e s p e r ie n z a  d i H e r l i tz k a  e  F o a  c o n  I’E u s a p ia ,  J o h n  s o p r a  u n  

m a n o m e t r o  a  m e r c u r io  s v i lu p p b  u n a  p r e s s io n e  d i 10 k g .

N o n  p o s s ia m o  c a lc o la r e  la  v e lo c ita  lo r o  n e l lo  s p a z io ,  t a n to  e  s t r a o r -  

d i n a r i a ; i d u e  P a n s in i  d i B a ri h a n n o  p o tu to  t r a s p o r ta r s i ,  c e r to  s m a te r ia -  

liz z a ti, a t t r a v e r s o  45  k m . in  15 m in u t i  (1). (I)

(I) Lapponi, Op. cit.
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M o lte  v o lte ,  c o m e  v e d e m m o , le  f a n ta s im e  in f lu e n z a r o n o  le  la s tr e  fo- 

to g r a f ic h e ,  e d  u n a  a n c h e  la sc io  1’ im p r o n ta  d i q u a t t r o  d i ta  s o p r a  u n a  

la s t r a  c o p e r ta  d a  t r e  fo g li  d i c a r ta  n e r a .  E d  e  p e r  q u e s to ,  e  p e r  a l tr i  

f e n o m e n i  r ic o r d a t i  p iu  s u ,  c o m e  la  s c a r ic a  d e l l ’ e l e t t r o s c o p io ,  le  fa sc ie  

r a d ia n t i ,  i g lo b i  lu m in o s i  a p p a r s i  n e l le  s e d u te  e d  im p re s s i  p o i s u l le  la s t r e ,  

e  p e r  il c o m p o r t a r s i  s o t t o  a lc u n i  sp e c ia l i  t e s s u t i  c o m e  c o r p i  g a s s o s i ,  c h e  

n o i a b b ia m o  m e s s o  in n a n z i  l ’ip o te s i  c h e  la  lo r o  c o s t i tu z io n e  m o le c o la r e  

si a w ic in i  a  q u e l la  d e i c o r p i  r a d ia n t i .

P e r  lo  p iu  si e s p r im o n o  p o c o  v o le n t ie r i  a  p a r o le ,  e  in  f o rm a  la c o n i-  

c is s im a , s a l t u a r i a ; s p e s s o  s o n o  c o s t r e t t i  a d  in te r r o m p e r s i ,  p r o m e t te n d o  

d i r i t o r n a r e  su l d is c o r s o  u n  a l t r o  g io r n o .  P iu  s p e s s o  si e s p r im o n o  c o n  

c e n n i  e  g e s t i .

N o n  e  r a r o  c h e  n e l le  c o m u n ic a z io n i  a d o p e r in o  u n a  f o rm a  s im b o lic a  

r ic o r d a n d o  in  q u e s to  g li o ra c o li  d e g li  a n t ic h i .

C o s i la  W a lt ,  d ip in t r i c e  a u to m a t ic a ,  u n  g io r n o ,  d u r a n t e  il trance, s i 

s e n te  c o s t r e t t a  a  d ip in g e r e  t r e  a n g io le t t i  in  m e z z o  a  p ia n te  i n d i a n e ;  in  

q u e l lo  s te s s o  g io r n o  m o r iv a n o ,  q u a s i  c o n te m p o r a n e a m e n te ,  t r e  b im b i  a d  

u n  s u o  a m ic o  d e l l ’In d ia .

C o s i in  a lc u n e  p r e m o n iz io n i  r a c c o l te  d a l  B o z z a n o  (1) u n a  m a d r e  v e d e  

v o la re  in  u n  p ia n o  d e s e r to  u n  u c c e l le t to  a  c u i  c a d o n o  le  a li, e  s u b i to  

d o p o  le  m u o r e  il f ig lio . U n  a l t r o  v e d e  u n  c a ta le t to  n e l la  c a s a  d i u n  p a - 

r e n t e ;  e  q u e s to  p o c o  d o p o  m u o r e .

O g n i  s p i r i to  a d o p e r a  u n  s u o  raps s p e c ia le  o  u n a  f o r m a  d i s e g n a la m e n -  

t o  c h e  g li e  p r o p r ia  —  s im u la n o  p e r f in o  u n  te le g r a f o  M o rs e  —  c o n  c u i , 

o  s o t to l in e a n o  o  c o n t r a d d ic o n o  i d is c o r s i  d e l p u b b l ic o ,  o  im i ta n o  i c o lp i 

d e i  c o n t r o l l i .  I raps s i s e n to n o  a n c h e  in  p ie n a  lu c e  ( 2 ) ;  s i e s te n d o n o  a l le  

v o l te  a  d u e  e  a n c h e  a  t r e  m e tr i  a  d is ta n z a  d a l m e d iu m , d e t e r m in a n d o  

in  q u e s to  e  n e g l i  a s ta n t i  u n  c e r to  s e n s o  d i f a tic a .  S e  n e  a w e r t o n o  p e r -  

s in o  n e l le  s a le  d e i  r i s to r a n t i ,  n e l le  s ta z io n i ,  n e i m u s e i ,  d in a n z i  a i q u a d r i  

d e i  s o m m i a u to r i ,  e  n e l le  c o p e r te  d a  le t to ,  n e l le  s to f fe ,  s o p r a  i l ib r i ,  a l ia  

p u n ta  d ’u n  la p is  d ’u n  m e d io  s c r iv e n te .  L ’in te n s i t a  d e i raps n o n  h a  r a p -  

p o r t o  c o n  la  d is t a n z a  d e l m e d i u m ; m e n t r e  e  in  r a p p o r t o  c o n  o g n i  m o to  

m u s c o la r e  d i q u e s to  e  d e g l i  a s ta n t i ,  n o n  e  in  p r o p o r z io n e  c o n  la  fo rz a  

d e l  m o v in ie n to .  S e  n e  p r o d u c o n o  a n c h e  q u a n d o  si s o f f ia  o  si p a r la  

(M ax w e ll)  d a g l i  a s ta n t i  a l ia  s e d u ta .

In  g e n e r e  p a r e  c h e  g li s p ir i t i  v iv a m e n te  d e s id e r in o  d i f a r s i  c o n o s c e r e

(1) Archives ties Sciences psychiques, 1908.
(2) M axwell) i.es Phenomcnes psychiqties, 1903.
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dai vivi e gli insuccessi li sp ro n an o  a miovi tentativi, m entre il successo  
com piu to  li fa sparire . A doperano  per cid le vie d ie  loro  sono  piu abi- 
tuali. Q ualche volta si im p ongono  con violenza ad  un vivo perche adotti 
di essere loro  m edio.

E abb iam o giii visto in a ltro  capito lo  il caso del dott. D exter c o  
stre tto  a p restarsi alle sedute  m edianiclie e a convertirsi alio  sp iritism o 
da persecuzioni feroci degli spiriti.

Le Fox, to rtu ra te  dai raps, denuncia te  com e truffatrici, scom unicate 
dalla C hiesa, ten ta ro n o  di so ttrarsi agli spiriti, cam biando  casa e citta, ma 
i colpi si rinnovarono , e gli spiriti d ich iararono  che non av rehbero  sm esso 
dal perseguitarle  fino a che non si fosse p ro p a la to  la verita della lo ro  
esistcnza.

Un certo  Spin era vem ito  m olte volte nelle sedu te  di M oses per 
essere r ic o n o sc iu to ; q u an d o  lo fu finalm ente, e fu stab ilito  esser egli il 
fratello  di una certa S. I’., egli che era m orto  13 ann i prim a, non  com- 
parve pin.

P ero  m alg rado  il vivo dcsiderio  di en tra re  in relazione con noi, anche • 
per m ostrare  la p ro p ria  influenza, o per avere notizia degli am ici e dei 
fatti attuali di cui ign o ran o  affatto  nell’al di la, lianno  gli sp iriti una 
stran a  avversione a far conoscere  il lo ro  nom e. Nelle com unicazioni tip- 
to log iche d an n n  quasi scm pre nom i falsi, o  rifiu tano  dare  il v e r o ; in 
a ltre  assum ono  degli pseudonim i, alcuni stran issim i, com e [mperator, Rector 
per M oses, com e Finoit, Pelham per la P iper. P e ro  c o n tin u an d o  nell’ in- 
tim ita , parecclii rivelarono  poi il lo ro  nom e.

C on tra riam en te  all’afferm azione di M oses, al m om ento  della m orte  
lo spirit** pare  che  trovi m eno facile la m anifcstazione della p ro p ria  esi- 
stcnza. Le d ichiarazioni di Pelham  alia P ip er pa rlano  infatti di un im- 
provviso sba lo rd im en to  che si capisce p e r chi si trova in condizioni cosi 
nuove.

D escriveiido il m om ento  della p ro p ria  m orte, Pelham  d e ttav a : « T iitto  
si o scurava p e r  m e ; poi la coscienza rivenne, ma crepusco lare, com e 
q u an d o  u n o  si sveglia p rim a dell’alba. Q u a n d o  capii che non  ero  m orto  
del tu tto , ne  ebbi g io ia ».

A nche Aitkin M orton, che si uccise in un m om ento  di d isperazione, 
confesso  che, do p o  m orto , n o n  riconosceva a lcuno , e solo piu tard i si 
rico rdo  dei suoi.

In genere  pare  che i colpiti da m orte  im p ro w isa  specie in eta g iovane, 
rinnov ino  le gesta  e rifacciano le azioni lo ro  ab ituali. C osi in u na  recen te
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som m ersione di un  hastim en to  da  g u erra , in im a sedu ta  m edianica di 
L ondra, u n o  sp irito  che appartencva  a quella  nave dice che i m arinai 
rinn o v an o  i m ovim enti, com e se fossero in p ieno  m are. Q u esta  asser- 
zione, che p a rreb b e  fantastica, e  riconferm ata  prim a dalla leggenda  di 
m olti popoli (v. C ap ito lo  XIII), e poi dai fatti che si no tan o  nei castelli 
I unites.

10 so d ’un servitore, annegato si vicino alia villa del su o  pad rone , 
che alia no tte  ricom pare e risciacqua le bo ttig lie  e vassoi della casa com e 
se ancora  vi fosse in servizio.

Secondo S. M oses, le anim e reste rebbero  nell’al di la coi lo ro  desi- 
deri ed appetiti anclie m alvagi, cui cercano  di soddist'are, a lm eno  per 
p rocu ra , sp ingendo , se tristi, gli uom ini vivi a ravvoltolarsi sem pre piii 
nel vizio, n onostan te  gli sforzi delle anim e evolute che ten tan o  im pedir- 
neli. C osi si sp iegherebbe  com e m olti, e specie m edii, siano  vittim e de- 
gli spiriti che eseguiscono  co n tro  loro  tiri a troci, g e ttan o  lo ro  acqua sulla 
testa, b ruciano  i vestiti ed i m obili di c a s a ; cosi a P ie tro b u rg o  una 
p iogg ia  di p ietre  cadeva sop ra  le vettu re  di P h e lp s ; egli no tava questi 
fatti in un carnet e questo  gli venue d is tru t to ; rinch iuse  in un cassetto  
i suoi scritti e questi p resero  fuoco in ternam ente , ed  il fum o non  si m a
nifesto che q u an d o  fu ro n o  tu tti bruciati (1).

G li spiriti conservano  la m entalita  e la tem pra  che avevano in vita.
N ella 45" sedu ta  della P iper coi du e  Lodge, il fan tasm a F inoit pre- 

sen ta  Rich, che chiede di inviare esprcssioni di affetto  al p a d re : <• Mio 
pad re , dice q u es t’ u ltim o in u n ’ a ltra  sedu ta , e m olto  afflitto  della mia 
m orte, ditegli che so n o  ancora  vivo » (2). E poi ch iede  dei suoi ncchiali, 
si tocca colle m ani gli ocelli e s o g g iu n g e : «M io p ad re  deve averli, cosi 
com e i miei libri ». N essuno  dei p resen ti sapeva nulla  di tu tto  q u e s to : 
si verified poi che aveva gli occhiali, e che ripeteva nel d ia logo  com e 
in v ita :  « Alerci, mi lie Jois>.

11 pad re  di H yslop, co n tin u a  a d ire : « Da tend il c a p p c llo », com e 
q u a n d o  penosam ente  andava in casa innanzi a qualche visitatore.

Q u an d o  si tra tta  di sp iriti di pazzi, le com unicazioni, no ta  H odgson , 
so n o  s tram bala te  ed anclie  pazzesche.

U n atn ico  di H odgson , il s ig n o r A., gli fa com unicazioni in c o e re n ti; 1

(1) Aksakow, Animistuc, pag. 297.
(2) Questo fcnomeno slrauissimo io credo che uasea da quella illusione per cui ognuno di noi erode 

di poter godere per sempre quello stato di cui fruiscc transitorianiente c anche accideiiulmeiito, c per 
cui Cuomo giovauc non erode lie pensa di poter diveutarc vecchio, sapendosi del resto che tutto le 
illusioni piii strane degli uomini vivi si conservano dopo morte.



Pelham  insiste di sm etterlc, perche per cjualche tem po  sara anco ra  con- 
fuso  aveiulo sofferto  mal di capo  e neurasteiiia. La defunta A nna W ild 
in te rrom pe I'in tervista eon la sorella e la P iper perche era  I’ o ra  della 
m essa e non voleva m ancarvi. Infatti in vita, essa, religiosissim a, mai nei 
g io rn i di festa avrebhe m ancato  alia messa.

C osi il fan tasm a di un V incent ci si m ostrb , n o nostan te  com unicasse 
con un m edio  di tem p ra  dolcissim a, di una stran a  violenza e lussuria  e 
in te rro m p en d o  le sedu te  con schiaffi e bestem m ie e celie sconcie ; e tale 
e ra  sta to  in vita.

Faifofer mi raccontava di spiriti che im pedivano pin volte le sedute 
offesi perche qualehe sedu ta  p rim a era sta to  co nsu lta to  un a ltro  spirito .

Se gli sp iriti, scrive H yslop, che si conu in icauo  a voi non sono  presi 
sul serio , se ne ado n tan o , cessano, o p p u re  risp o n d o n o  con epigram m i 
co n tro  gli ep igram m i vostri.

I bim bi, q u an d o  so n o  m orti, r ip ro d u co n o  le paro le  ed i gesti infantili, 
e  d o m an d an o  i lo ro  g io c a tto li; ma q u an d o  so n o  da m olto  tem po  m orti 
ag iscono  e pa rlano  com e uoinini, m en tre  i lo ro  paren ti non possono  ri- 
cordarli che com e bim bi. P rova anclie  questa , che I’inconscio  ed  il con- 
scio del niedio e dei presen ti non  ha sem pre influenza in queste  com u- 
nicazioni, perche evidentem ente  li rep u te reb b e  anco ra  bam bini.

Cosi Pelham  essendo  in term ediario  ad uno  di qucsti, la m adre gliene 
parlo  com e di un b im bo, m a Pelham  d is s e : « Ma non  e g ia  piii un 
b im bo, e un uom o ».

Pare  dai discorsi di alcuni spiriti colla D ’E sperance che essi non 
co n o scan o  affatto  il p resen te, sicche desiderano  e dom an d an o  notizic 
dell’iino o dell’a ltro  lo ro  am ico, m en tre  conoscono  o  p revedono  i fatti 
fu tu ri, cio che D an te  espresse coi v e r s i :

E par che voi veggiate, se ben odo,
Innanzi quel che il tempo se n’adduce 
E nel presente tenete altro modo.

Noi veggiain come quei ch’ha mala luce 
Le cose, disse, che ne son lontane;
Quando s’appressano o son, tutto £ vano 
Nostro intelletto (1).

Finoit predice a Madama Pitmann: « Voi andrete quest’estate a Pa- 
rigi: sarete subito malata alio stomaco ed alia testa: un uomo biondo 1

(1) Dante, Inferno, X, 110 c segg.
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palliclo vi cu re ra  ». N on voile d ire  se se la caverebbe. La P itm ann , che 
si sentiva bene  di stom aco  e che non aveva nessuna in tenzione di re- 
carsi a Parigi, ne r i s e ; m a nell’ esta te  dovette  andarv i e si am m alo  di 
stom aco  e di n e rv i; fu cu ra ta  dal b iondo  d o tt. H erb ert e ne m ori.

S em bra che essi m anchino  com pletam ente  delle nozioni di tem po  e 
di spazio, o che le ab b ian o  sbagliate. D ello spazio  si capisce, perche le 
distanze non  esistono  quasi per lo ro , e si vedono  an d are  e to rn a re  in 
pochi m inuti da un p u n to  all’a ltro , d istan te  parecchie cen tinaia  di chi- 
lom etri.

Piii so p ra  ne vcdcnnno alcuni che del tem po  conoscono  so lo  il fu- 
t u r o ; percio  nci discorsi con fo n d o n o  il fu tu ro  col presente.

C osi F inoit dice a L odge che suo  figlio ha male al p o lp a s tre llo ; e 
pochi g iorn i dopo  la m alattia che questi soffriva al ta llone si localizzb 
infatti al p o lp as tre llo ; e si vide Pelham , richiesto  di andare  a vedere 
cosa faceva sua m adre in un da to  tem po, rito rn are  d icendo  di averle 
visto fare, non quel che faceva allora, ma quello  che poi fcce il g io rn o  

dopo.
In co n trasto  a questi fatti pare che gli spiriti non  dim entich ino  mai 

certi oggetti che lo ro  ap p arten n e ro  in v i t a ; questi oggetti li a ttirano  
tan to  piii q u an to  piu erano  stati nelle lo ro  m ani, e q u an d o  vi e annesso  
un rico rdo  sp e c ia le ; essi lo ro  servono  d a  p u n to  di ritrovo  nella confu- 
sione g ran d e  della m em oria, rin frescandone  le associazioni d ’ idee. Nel 
g e rg o  sp iritico  della P iper si ch iam ano  influcnze e  r ico rd an o  poi quegli 
oggetti che si d an n o  in m ano agli ipnotizzati, com e capelli, le ttere, per 
m etterli sulla via di rico rdare  o  p red irc  gli avvenim enti passati o  fu turi 
della persona  che li possedeva.

Finoit senibrava trovare  in queste  influcnze m olte fonti di infornia- 
zioni. A nche Im perato r se ne g iovava per fissare I'idea del com unican te  
ed im pedirgli di a llon tanarsi da ll’a rg o m en to  e di cssere incoerente.

L’intelligenza degli sp iriti, anche di quelli che fu ro n o  in vita di fo rte  
ingegno , dovendosi servire del cervello dei vivi, e fram m entaria  ed  in
coerente. I m orti do p o  lu iigo  tem po  parevano  a M oses com e abbarba- 
gliati e confusi nel rivisitare le vecchie scene della terra .

« Nel trance, dice lo sp irito  di Pelham  (H yslop), il co rp o  c tcreo  del 
m edio so rte  dal co rp o  fisico com e nel sogno  e lascia vuo to  il suo  cer- 
vcllo, ed allo ra  noi cc ne im padron iam o, la vostra  conversazione ci arriva 
com e per telefono di u ua  stazione lo n tan a ; a  noi m auca la forza, specie 
alia fine della seduta , nell’a tm osfera pesan te  del m ondo  >.
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Lo sp irito  di R obert H yslop dice ogni tan to  al figlio v iv o : « Mi in- 
te rrom po , devo andare  via, perclie sen to  m ancarm i le forze e non so 
quel che fo ». E Pelham  insiste spesso a d i r e : « Q u an d o  si vuole aver 
da noi com unicazioni chiare, non b isogna  sto rd irci eon q u e s tio n i; per 
palesarsi a voi gli spiriti si m ettono  in un am bien te  che Ii incom oda 
assai. Sono  com e chi abb ia  ricevuto  un co lpo  sul capo  e sia in un se- 
m idelirio : b isogna calm arli, incoraggiarli, assicurarli, dopo  di che le 
lo ro  idee to rn e ran n o  a galla subito .

« P er m etterci in com unicazione con voi (H yslop) d o bb iam o  pene- 
trare  nella vostra  sfera, do rm ire  com e v o i : ecco perche noi com m ettiam o 
erro ri, siam o incoerenti. lo sono  in telligente com e prim a, m a le difficolta 
di parlare  con voi sono  assai g rand i.

* B isogna per parlarvi che rientri nel co rpo  e vi sogni d e n t r o ; e 
qu ind i b isogna perdonarm i gli erro ri e le lacune ».

Secondo le rivelazioni di Pelham , anche i piu saggi m orti da  poco  
fanno com unicazioni incoerenti, inesatte, per la g ran  scossa iniziale dellai
disincarnazione, per l’arrivo in un am bien te  nuovo  dove non  possono  
capir null% La loro  inability a servirsi, sulle prim e, dell’ o rgan ism o  del 
m edio e g rande , m a a poco  a poco  si scliiariscono.

« Amici, diceva egli, non  considerateci coll’ occh io  del c r i t ic o ; lo  
sp irito  che com unica con voi, per m ezzo del m edio, £ pari ad  u n o  che 
si arram pich i d en tro  il tro n co  di un a lbero  cavo ».

O li e che tu tta  la luce vien loro solo dal m edio.
« Q u an d o  la P iper e in trance, io m e ne im possesso, dice lo sp irito  

Finoit. II m edio e per noi com e un faro  m entre  voi, non  m edii, siete 
per noi oscuri, com e non esisteste, m a ogni tan to  vi vediam o com e in 
m ezzo ad  ap partam cn ti oscuri illum inati da  u na  specie di finestrin i che 
so n o  i medii ».

L’Aksakow dom andava ad uno  sp irito  o su p p o sto  sp ir ito : « T u  dici 
di avere un o rg an o  v is iv o ; allo ra  com e e che tu  non  puoi vedere certe 
cose senza il m edio ? » E lo sp irito  gli da  una sensatissim a risposta, che 
qui r ia s su m o : « lo ci v e d o ; ma le nostre  sensazioni sono  quantitativa- 
m ente e qualitativam ente diverse dalle v o s tr e : sicche a ltro  e vedere una 
cosa per me, a ltro  il vederla in m odo da renderne  con to  a te ; per questo  
b isogna che la veda com e la vedresti tu ; per questo  ho b isogno  del 
m edio ».

Se e difficile esprim ersi per m ezzo di un in terp rete , tan to  piu deve 
essere difficile il far capire per mezzo suo  i colori ad un cieco. L’ inter-
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rogante e lo spirito sono come due prigionieri die vogliono comunicare 
attraverso nil uscio, c di cui uno e sordo, l’altro cieco, questo potrebbe 
spiegare l’oscurita e I’incoerenza di molte comunicazioni spiriticbe. « Se 
io spesso sbaglio, continue Pelham, e perclie adopero un organismo die 
non e fatto a mio dosso ». Molti genii fecero comunicazioni die erano 
indegne di loro (Hyslop). Accade loro come a noi quando crediamo ncl 
sogno aver dettato dei brani memorabili che, ricordati alia veglia, ci 
destano pieta. Spesso i piii degli spiriti si stancano subito. Da cio il fatto 
rilevato dall’Hyslop che si dimostrano perfettamente lticidi all’inizio del 
loro manifestarsi, per poi, piii o meno rapidamente, passare alio state 
di confusionismo psichico, fino a doversi ritirare per I’ impossibility di 
connettere ulteriormente le idee; da cio la necessity dei cosi detti spi- 
riti-guida, ossia di enti geniali che li sorreggono negli interrogator!.

Molti sono sinceri, ma la maggior parte ignobilmente burloni, ed 
in ogni modo i piu si lasciano suggestionare ad accettare per veri fatti 
non avvenuti.

Molti non possono orientarsi che in cerclii molto intimi di conoscenti. 
S. Moses, quando andava da un cerchio spiritico all’altro, nt«n riceveva 
che comunicazioni vane e frammentarie; ne fu avvertito tiptologicamente, 
e ristrettosi in un gruppo di pochissitni intimi ne ebbe subito importan- 
tissime comunicazioui.

Poche volte riprendono la propria calligrafia: Pelham non vi riusci 
mai. Spesso scrivono con scrittura litogratica, evidentemente per il pre- 
valere dell’emisfero destro nel trance del medio; molte volte le parole 
sono scritte a rovescio: latipo per dire hopitat. Vi e, insomnia, una 
quantity enorme di errori anche involontari nelle comunicazioni degli 
spiriti; donde quella giusta diffidenza che destano alle persone assennate.

Nelle comunicazioni di Piper con Hyslop ed Hodgson, quando era 
presente lo spirito di Rector, si sbagliarono molti nomi inglesi: lo Zio 
Carruthers non lo chiamarono mai esattamente col suo nome: lo chia- 
marono Charles, Clarke, Clarake.

La seconda moglie di Robert Hyslop si chiamava Margherita, in in- 
glese Maggie: questo nome non veniva mai fuori. Hodgson lo fece no- 
tare a Rector, ma questi non riuscendo a ricordarlo, ne cedette I’impresa 
a Pelham, che prima si indispetti, ma poi disse: « Bene, andrb alia ri- 
cerca, se ha un nome lo trovero », e dopo un quarto d’ora venne col 
nome di Margherita, ma non di Maggie. Ora, se le comunicazioni fos- 
sero state telepatiche o letture del pensiero del medio coi vivi, questi
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nomi dovevano trovarsi subito e giusti, essendo evidente che il figlio 
doveva sapere il nome della matrigna e dello Zio; e cio prova anzi che 
i presenti non potevano influire menomamente in queste comunicazioni. 
Cosi si dice ad una seduta colla signora Holvold : « C’e un certo Farnan 
che vuol parlarvi , vuol chiedervi della Zia Ellen, di cui fu per molti 
anni servitore >. Si ando dalla Zia Ellen, e si trovo che realmente essa 
aveva avuto per giardiniere un tale Farnwsod quarant’anni prima, ina la 
signora Holvold non ne aveva mai sentito parlare.

Hyslop compilo una statistica delle comunicazioni piii important! 
raccolte nelle quindici conferenze con la Piper; ora di queste ben 152 
furono riscontrate vere, 16 false, 37 indecise. Tenendo nota poi di 927 
fatti di dettaglio citati in tali comunicazioni, 717 erano veri, 43 falsi, 167 
incerti.

E vi furono centinaia di comunicanti e ciascuno aveva il suo stile, 
la sua maniera di trattare. Iniperator era sempre biblico ed orgoglioso; 
Finoit vanitoso, presuntuoso, leggero; Pelham impaziente, geniale, nobil- 
mente ambizioso della propria fama; Robert Hyslop parla sempre di non 
volersi fare cattivo sangue, come in vita.

Pero se le comunicazioni coll’al di la furono finora frammentarie ed 
incerte, gli e che i mezzi adoperati erano grossolani e inadatti; ora essi 
andarono sempre piii perfezionandosi; dai picchi sul muro inventati a 
scopo di interrogazione dalla Fox, si procedette alle lettere alfabetiche, 
poi si adotto (per consiglio degli spiriti) il tavolino, che era piu comodo 
del muro. Poi al tavolino si attacco una matita, poi la si attacco ad una 
planchette, poi si prese in mano. Ed ora I’ultimo progresso e il tenta- 
tivo di applicare i metodi grafici di precisione, il tamburo di Marey, ecc. 
per misura e studio della loro attivita psicologica e biologica, e sopra- * 
tutto la cross-correspondence per provarne I’identita.

L’infuenza del medio in confronto a quello dello spirito dei defunti 
deve essere preponderante, perche l’uno possiede I’organismo completo 
e I’altro no, e il secondo non puo funzionare senza 1’ aiuto del primo.

Le condizioni speciali del trance, in cui, come in alcuni accessi iste- 
rici che abbiamo studiato nella Parte I, per la paralisi di alcuni centri si 
acuisce l’azione di alcuni altri, danno al medio in alcuni momenti delle 
facolta straordinarie, che esso non aveva certo prima del trance, e che 
non ha la comune degli uomini. Si acuisce sopratutto 1’azione dell’inco- 
sciente; vengono a galla e predominano quei centri che sembrano inat- 
tivi nella vita comune, si ricordano fatti dimenticati da anni (criptom-
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nesie), si indovina e si assimila il pensiero dei presenti. Si spiega quindi 
come il medio in trance legga nel pensiero dei presenti, come parli la 
loro lingua, anclie se straniera (xenoglossia).

Ma esso non puo apprendere e quindi manifestare quello che sem- 
pre ignoro se non e nel pensiero degli assistenti alia seduta, ne senza 
I’aiuto di questi puo sviluppare una forza decupla della propria; ne a- 
vere energie che prima non possedeva. Quando cio accade, quando in
dovina il future), quando senza studi letterari scrive un romanzo, quando 
abbozza una scultura senza 1’ intervento, almeno momentaneo, di uno 
scultore, quando fa comunicazioni ignorate da tutti, quando scrive col 
carattere e collo stile dei defunti, completamente ignoti a tutti, cio accade 
perche alia potenza medianica se ne associa un’altra che ha, sia pure 
transitoriamente, quelle facolta che mancano ai vivi, di leggere il futuro, 
di improwisarsi artista, ecc.

C esare Lombroso.
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Cronaca

I funerall di Lombroso.

I so le m ii f u n e ra li  d i C e s a re  L o m b ro s o  e b b e r o  lu o g o  il 20  o t to b re .  N c  rias- 

s u m ia m o  il re s o c o n to  fa t to  d a l la  Stampa d i T o r in o .

Q ia  v e rs o  le  tr e  e  m e z z o  la  q u ie ta  e  s ig n o r i le  v ia  L e g n a n o , d o v e  s o r g e  la  

p a la z z in a  L o m b ro s o , si a n d a v a  p o p o la n d o  d i g e n te , c h e  v e n iv a  a  r e n d e r e  I’u l- 

t im o  o m a g g io  a lle  s p o g l ie  d e l l ’ i l lu s tre  s c ie n z ia to . U o m in i in s ig n i s f io r a v a n o  

p e r s o n e  u m ili d e l p o p o lo .  L a re s sa  a lia  s ta n z a  in  c u i si r a c c o g l ie v a n o  i b ig l ie t ti  

e  i n o m i d e g li  in te rv e n u t i ,  e r a  in d e s c r iv ib ile .  I p iii b e i n o m i d e lla  s c ie n z a  ita - 

l ia n a  si a l l in e a v a n o  s e n z a  p o s a  su lle  g r a n d i  p a g in e  b ia n c h e .

V is i tia m o  la  s ta n z a , d o v e  la  s a lm a  e  g ia  s ta ta  c h iu s a  n e lla  g r a n d e  c a s s a  

p e s a n te  d i q n e rc ia .  E ’ t in a  c a m e ra  s e m p lic e , d a l le  l in e e  c a lm e , c o m e  fu  I’a n im a  

e  la  v ita  d e llo  s c o m p a r s o .  F r a  i d u e  le t ti  a r d e  u n a  la m p a d a  e le t t r ic a :  in  a l to  

si s te n d e  u n  b a ld a c c h in o .  Q u a lc h e  a n t i c o  r i t r a t to  p e n d e  a lle  p a r e t i .  In  u n o  d e i 

le t ti  n o tia m o , c o n  c o m in o z io n e , il s o lc o  c h e  il p e s o  d e l c a d a v e r e  h a  la s c ia to  

n e l b ia n c o  d e lle  le n z u o la .

L a c a s s a  e  in  u n  a n g o lo ,  c o p e r t a  d a  u n  d r a p p o  n e ro ,  a  f r a n g ie  d ’a rg e n to ,  

s o f te n u ta  d a  q u a t t r o  s e d ie . I f a m ig l ia r i  si a f f a c c ia n o  q u a lc h e  v o lta  a l ia  p o r t a ; 

h a n n o  su l v o lto  u n  s u g g e l lo  d i d o lo r e  in te n s o , c o n te n u to ,  m a  n o n  p ia n g o n o .

A lle  q u a t t r o ,  a l l ’o r a  p r e c is a  p e r  c u i il f u n e r a le  e  s ta to  f is s a to , la  s a lm a  £ 

s o l le v a ta  e  s ’a v v ia . U s c ia m o  n e lla  s t r a d a .  E ’ u n  c ie lo  d iv in o , q u e l lo  c h e  s ’ in* 

c u rv a  suH ’ u lt im a  u s c i ta  d e llo  s c ie n z ia to  p e r  le  v ie  d e l  m o n d o . N o n  u n a  n u b c  

c o r r e  p e r  il tu r c h in o  in fu s o  d ’o r o  d i q u e s ta  d o lc e  g io r n a ta  a u tu n n a le .  L e  m o n - 

ta g n e  d i l a ta n o  il lo r o  c e rc h io ,  a l fo n d o  d e l la  p i a n u r a :  s o n o  tu t te  v is ib ili ,  c o m e  

se  n o n  u n a  a v e s s e  v o lu to  m a n c a re  a l f u n e r a le  d e l  g r a n d e  u o m o .

V ia  L e g n a n o , e  il v a s to  c o r s o  S ic c a rd i  s o n o  in v a s i d i  g e n te ,  o r a .  D a  tu t t i  

i b a lc o u i ,  d a  tu t te  le  f in e s tr e  d e lle  c a s e  v ic in e , s i p ro t e n d e  u n a  fo lia  c u r io s a  e  

re v e r e n te .

II s in d a c o ,  c o n  g iu s to  s e n t im e n to ,  h a  d c c r e t a to  a  C e s a re  L o m b ro s o  i fu 

n e ra l i  s o le n n i.  E ’ s ta to  m a n d a to  il c a r r o  d i p r im a  c la s se , t i r a to  d a  q u a t t r o  c a -  

v a ll i :  e  le c in q u e  la m p a d e  a r d o n o  e  fu m ig a n o  n e l m e r ig g io  s e r e n o .  U n  d ra p -  

p e llo  d i v a lle tt i m u n ic ip a l! ', in  g r a n d e  u n if o rm e , s ta  a i d u e  la ti d e lla  v e ttu ra .

R e g g o n o  i c o r d o n i :  a d e s t r a  l ’e d i to r e  B o c c a , E m ilio  L o m b ro s o , T o n . F e r r i ,
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il vice-console di Francia, il prof. Pagliani, rappresentante il ministro dell’istru- 
zione, il sindaco senatore Teofilo Rossi; a sinistra lo studente universitario Tron, 
Ernesto Teodoro Moneta, il prof. Tanthnrini, il dottor Goldschmidt, assessore 
della citta di Verona, il rappresentante del prefetto e S. E. Ton. Boselli.

Seguiva il corteo nn’enorine folia d’aniici, d’ammiratori, di discepoli, di 
scienziati, di magistrati, d’artisti e d’liomini politici.

/  discorsi. — Nel corso Massimo d’Azeglio, di fronte alia palazzina uni* 
versitaria, dove e la sala anatoniica e il laboratorio del prof. Lombroso, si 
ferma il ferctro e la folia si pigia intorno ad esso per ascoltarc la parola degli 
oratori.

Prende per primo la parola il prof. Pagliani a notne del ministro della 
pubblica istruzione e della Facolta tnedica Torinese. Dopo di lui parla il sin
daco di Torino sen. Teofilo Rossi, die ricorda i meriti di Lombroso degno 
continuatore dei Carrara e dei Beccaria, fondatore della scuola positiva penale 
II prof. Tamburini di Roma parla brevemente a nome degli alienist! italiani e 
il dottor Goldschmidt a nome di Verona, citta natale di Lombroso. E infine 
parlano Enrico Ferri e Guglielmo Ferrero. Notevole il discorso di quest’ultiino 
specie per la chiusa:

« Permettete a me, che per dieci anni fui suo intimo, e per altri dieci 
membro della sua famiglia, di ricordare una sola cosa, quella che amammo di 
piu in Lui e per la quale fu precipuamente grande: I’amore alia scienza. Se 
ci fu un uonio che coltivo la scienza, non per procacciarsi onori e danaro, fu 
Lui! Per essa soffri dileggi, persecuzioui e tristezze; ed il suo genio scandaglio 
forme orrende per cinquant’anni, cioe per tutta la sua esistenza, mentre il genio 
corre generalmente dietro alle forme piii fulgide e piu dolci della vita. Per 
questo specialmente fu grande: ch’Egli possa, come s’ebbe negli ultimi anni 
se non la certezza, la speranza, aver visto il vero nel mondo dell’al di la; 
ch’ Egli possa vivere in quella serena atmosfera crepuscolare, mantenendo il 
contatto coi suoi che atno tanto. >

Dopo queste parole la salma venne tolta dal carro e trasportata nelP in
ferno degli Istituti Universitari per l’autopsia, che per espresso volere del grande 
scicnziato, venne eseguita il giorno appresso. Per deliberazione della Giunta 
municipale, Lombroso ha un posto nell’arcata degli uomini illustri nel Campo- 
santo generate.

Commemorazlonl.

In moltissime citta vennero tenute commemorazioni del grande estinto.
A Verona, citta natale, il 20 ottobre si riuni il Consiglio Coinunale. Ap- 

pena aperta la seduta, il sindaco si levo a commetnorare Cesare Lombroso, e



propose di sospendere la seduta in segno di lutto per la sconiparsa dell’insigne 
concittadino. Parlarono poi i consiglieri avv. Caferle pel gruppo socialista, e 
on. Coris pel gruppo cattolico, entrambi associandosi alle parole del sindaco. 
Parlo qnindi il consiglicre cav. Bellini, proponendo die una via della citta 
prenda il nonie del grande antropologo. Indi la seduta venue tolta.

II giorno segnente nel salone San Michele al palazzo della Oran Guardis 
per incarico della Giunta tenne una commemorazione Enrico Ferri. II Consiglio 
Comunale poi, in un’altra seduta del 6 dieembre con voto unanime ha appro- 
vato I’ iniziativa del Coniune di innalzare a Verona un monumento a Cesare 
Lombroso per sottoscrizione mondiale, stanziando a tale scopo una prima rata 
di 5000 lire.

A Pavia il 20 ottobre all’inizio della seduta del Consiglio provinciale, I’o- 
norevole Bergamasco, presidente, con nobili ed elevate parole, commemoro il 
prof. Lombroso. Venne spedito un telegramma di condoglianza alia famiglia. 
All’Universita fu esposta la bandiera a mezz’asta.

A Genova il 21 ottobre nella sala del Palazzo Provinciale, si e inaugurato 
il Congresso di Neurologia con un discorso del prof. Morselli che comme
moro degnamente Cesare Lombroso, ed espose in acuta sintesi tutta I’ opera 
sua, e a lui si associarono con nobili parole il prof. Tamburini e il maggiore 
Ciaccia, rappresentante il corpo medico militare. Venne quindi sospesa la se
duta in segno di lutto e inviati telegrammi di condoglianza alia famiglia e all’U- 
niversiti di Torino.

Altre commemorazioni vennero tenute a Trieste, a Roma, a Torino, ecc. 
Da altre cittA furono spediti dal sindaco telegrammi di condoglianza. Da Na
poli, pel Circolo di Studi Psichici, Gabriele Morelli sped! il seguente telegramma:

Signora  Lombroso - Torino.

P iango  g ra n d e  scomparso che arm b d i  scienza la  nostra ricerca psichica e 
illum inb d 'am ore la  nostra avanguardia  rib tlle , contro dogm i chiesastici ed  
accademici.

rUomo.

Della vita di Cesare Lombroso ha tracciato un ottimo quadro il Tempo di 
Milano. Eccone un riassunto:

« I l  M aestro. — Cesare Lombroso, il maestro della psichiatria italiana, che 
ieri ha chiuso gli occhi penetranti, a piu di settant’anni, non pareva nato psi- 
chiatra. S’era ingolfato a tutta prima negli studi classici — e si spiega forse cosi 
la sua successiva ribellione a tutto cio che e classico -  e con mano maestra 
e superiormente intuitrice e indagatrice, aveva ancora adolescente tracciate le 
prime linee d’un rifacimento o d’una nuova concezione della storia che quasi
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fa rimpiangere — malgrado tanta gloria in altri campi — non v’abbia perse- 
verato. In casa lo tutelavano come un ragazzo. E si capisce: in lui, a compenso 
del sno genio, c’era un arresto di sviluppo per la pratica della vita. Era di- 
stratto, cainbiava di umore, non vedeva le insidie e i pericoli che lo aspetta- 
vano fuori. C’e chi lo ricorda alle Assise di Bergamo nel processo Olivo, dove 
tutti lo circondavano con trepidazione, non solo di rispetto, ma anche di paura, 
affinehe egli non incespicasse fra i trabiccoli di Temi e magari non precipitasse, 
iniope com’era, da tutta I’altezza di quelle scale di Giacobbe.

A leggere la sua vita — una biografia del loro padre glorioso hanno com- 
posto Paola e Gina Lombroso col concorso di cento ammiratori di tutto il 
niondo — s’impara quanto i grandi son piccoli nei loro costumi semplici, nei 
loro sentimenti infantili, prinvtivi, nella stessa coscienza di se stessi di frontc 
agli altri, agli umili, agli oscuri!... Ma come d’un tratto s’innalzino giganti 
quando, nel loro impero, entrano irriverenti i profani anche se officialmente 
pontificanti sulle caltedre degli infallibili.

E s’impara — i giovani specialmente — da quali ignote scaturigini spesso 
ascenda la luce, e quali lotte, titaniche lotte, spesso contro il ridicolo, la bur- 
banza, gli interessi, la cretineria burocratica di tutti i tempi e di tutti i paesi, 
debban vincere gli atleti, questi Camoens, che sollevano sui marosi dell’oceano 
che minaccia ingoiarli, le Lusiadi della verita.

Di lui, che comincid a lavorare a dodici anni per finire solo ieri, e che ha 
dato luce a piii di 400 pubblicazioni — alcune in collaborazione con altri 
scienziati di cliiaro e alto valore: Morselli, Ottolenghi, Cougnet, Ferri, Fer- 
rero, Garofalo, ecc., fu scritto recentemente da un valoroso discepolo e ani- 
miratore :

«Mente scientifica che tutto assorbe, egli pud assomigliarsi a una cnlamita 
gettata fra la limatura di ferro, in rapporto ai mille argomenti che gli offre 
I'ambiente. E a una calamita fra la limatura, pud assomigliarsi anche rispetto 
alle ostilita incontrate. Tutti gli si avventarono contro.... ma per restarvi ade- 
renti. »

F.bbe il padre mediocre, ma la mad re intelligentissima, superiore. E suo 
primo maestro fu un grande ignorato o a pochi ben noto: Paolo Marzolo.

Era israelita e Veronese, di quella citta di confine e capitolesca, dove forse 
gli incroci e la collina e il clima favoriscono la nascita dei genii: Pedrotti, 
Trezza, Aleardi, Lombroso....

Nacque a Verona il 10 gennaio 1S36 da Zefira Levi e da Aronne Lom
broso: era secondogenito ed ebbe cinque tra fratelli e sorelle, di cui due soli 
sopravvivono ancora.

Di lui si pud dire veramente che « fece scuola ». I lombrosiani sono un 
escrcito: tutti i convinti della sua teoria.

/  p r im i p a ss i. — Non appena laurcato dottore, parve voler abbandonare 
la disciplina degli studi. Scrisse per suo conto !a sua prima opera di indagine
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sull’endemica del cretinismo che fece restare Virchow ammirato di lui, e con 
lui parve dover formare una libera facolta di studio antropologico lontano 
dalle aule scolastiche. Invece nel 1862 veniva chiamato all’Universita di Pavia, 
incaricato di un corso di lezioni sulle malattie mentali. E nemmeno quando 
fu, poco dopo, nominato direttore del manicomio di Pesaro, rinuncio alia car- 
riera e all’apostolato della cattedra.

L’infanzia di Cesarc Lontbroso fu quella di un bambino molto precoce; 
a cinque anni aveva rapimenti ed estasi religiose, lui che doveva esse re un 
ribelle e un libero pensatore! Qucsto fervore religioso infantile doveva pero 
spar ire in breve e cainbiarsi presto in uno scetticismo e in una incredulita reli- 
giosa che non lo abbandonarono piu. Da fanciullo anche la scuola gli riusciva 
ingrata e pesa-ite; nial si adattava all’insegnamento sistematico e pedantesco; le 
sue idee liberal)* gli procuravano noie e antipatie; un ccrto coniponimento sulle 
Cruciate poco maned non lo facesse espellere per sempre dalla scuola.

E fra i 12 e i 13 anni componeva il primo lavoro che usci nel 1850: 
Saggio di studio della repubblica roniana » frutto diretto delle letture di Vico 

e di Marzolo. In sostanza egli vi sostiene che la sola forma di civilta degna 
di paragonarsi alia nostra e la civilta roniana, ma che nessuno la comprese mai!

Dal 1853 al 1859, si inscrisse nell’Universita di Padova al corso di medi- 
cina. E da studente leneva un suo diario caratteristico, nelle pagine del quale 
e senza dubbio il germe di P ensiero  e M eteo re , documento indistruttibile che 
Cesare Lonibroso non ebbeMie ambizioni smodate, ne orgoglio, ma 'una fa
colta autocritica meravigliosa. Recava sul frontespizio: F ra m m e n ti d e l m ondo  

e d c ll’io. Nel 1859 comincia un periodo affatto nuovo per la vita dello scienziato; 
egli si ingaggia in uno slancio di entusiasmo, nell’esercito combattente. Ma non 
ci fu — bisogna credere — un uomo cosi poco * militare » d’istinto e di atti- 
tudini come lui. Curava i feriti dopo le battaglie: ma si distraeva nello studio 
delle amputazioni e piii in quello di afferrare degli uomini anche il valore, 
la capacita mentale, nei tratti strutturali che li distinguono.

Finche, stanco e sdegnato dei superiori, mando le sue diniissioni ed af- 
fronto la niiseria. Si diede a compiere delle traduzioni, finche gli venne la no- 
mina all’Universita di Pavia e al manicomio di Pesaro.

Allora, in poche notti di febbre, concept e stese quella prolusione al suo 
corso, di trenta pagine, che, svolta, ma non mutata, divenne poi 1 ’U om o d i  

G enio . Forse allora egli non aveva nemmeno fissata la teoria degenerativa del 
genio, ma il problems si era gia presentato completo.

II posto che gli avevano affidato non rappresentava pero il paradiso. Ma
10 studio lo compcnsava. In contatto coi malati e coi pazzi, ai quali applicava
11 metodo sperimentale, che fu irriso col norne di * metodo della stadera » co- 
mincio a studiare paiticolarmente gli effetti e la questione della pellagra. E 
nel manicomio e nella prigione di Alessandria, che egli visitava spesso, sorse 
nel suo cervello I’idea embrionale AeW 'Uomo dclinquenle .
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II 10 aprile 1870 sposava la sua affettuosa e intelligente segretaria.
E la scienza ufficiale gli faccva il regalo di nozze di chiamarlo un impo- 

store, affermando che i soggetti di delinquent!' epilettici che egli presentava 
erano stati da Ini addestrati appositamente e che egli introduceva ad arte della 
stricnina nei grani del m aiz del quale si nutriva la povera gente per dimo- 
strare come la pellagra fosse effetto di miseria e di denutrizione.

Lombroso a l lavoro. —  Nel 1876 passo a Torino. II primo anno di inse- 
gnameuto fu una disperazione. Mancava tutto nel laboratorio; il manicomio 
era sprovvisto di istrumenti e di libri. Non iniporta. Lombroso arrotonda, af- 
famandosi, le 800 lire annue di dotazione del laboratorio; paga tutti i hrutti 
ccffi, i delinquent!, gli assassini che si lasciano visitare e misurare da lui. Lo 
dileggiano particolarmente per le sue diagnosi falte per far apparire monomani 
Passanante e Lazzaretti, ed egli risponde fondando VArchivio d i P sich ia tria , 
Scienza pcnale e Anlropologia crim inate e poi dando luce alle sue maggiori 
pubblicazioni: L ’liomo delinquente, L 'U om o d i genio, l l  delitto  politico, il Trat- 
tato sulla  Pellagra e la raccolta di 26 volumi dell’Archivio.

Non erano piii di vent’anni pero che Lombroso incominciava ad interes- 
sarsi della vita pubblica; la politica alcune volte lo ha appassionato straordi- 
nariamente; si ricorda dagii amici la sua giornalomania per gli avvenimenti 
russi, per quelli della guerra russo-giapponese particolarmente. E si ricordano 
gli articoli di lui, tutt’ altro che imbavagiiato dalla sua qualita di professore, 
che suW A vanti/, sul Corriere, sulla G azzetta  de l Popolo squillavano, ad ogni 
awenimento, il suo libero pensiero sull’iniquita del dazio sul grano, sullo sciupio 
di milioni negli armamenti, sui pericoli della nostra politica estera. L’amicizia 
con Turati, con Anna Kouliscioff, con Ferrero lo iniziarono alle question! po- 
litiche e sociali. Da allora b stato un articolista appassionato e spesso ha visto 
un suo articolo di 2500 parole rendergli piu di quanto, died anni prima, gli 
rendesse un libro di 700 pagine.

In questi suoi anni di vecchiaia, era rimasto straordinariamente giovane di 
anima e di corpo. Lavorava, lavorava come non mai febbrilmente, ostinatamente, 
nei giorni buoni, interrotti pero spesso da giornataccie nelle quali tutto andava 
male, dai minimi incidenti della casa agli eventi del regno d* Italia. Tutte le 
< quattordici malattie > come scherzosamente le chiamava egli, saltavano fuori 
a tormcntarlo.

Ma si manteneva huonissimo. Aveva timidi riguardi, nel comandarle, per 
le persone di servizio. La pietik e I' indulgenza erano pari in lui alia passione 
scientifica. Avaro e gcneroso insieme, aveva gusti semplicissimi. Eminentemente 
filoneista, in medicina era diventato un omeopatico.

L ’A nim a de l M aestro. — Cosi intitola il Patrizi un breve accenno sul Lom
broso scritto sul Corriere della  Sera.

Pochi artefici, egli scrive, pochissimi scienziati ebbero al pari di Lombroso,
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il senso profondo, soave della parentela intellettunle. Quasi tulti coloro che 
ebbero la ventura c I’onore di essere da lui riconosciuti allievi — e la scola- 
resca fu folta e fu dappertutto — diventarono quasi figliuoli della sua carne. 
Di loro egli seguitava colla stessa vigilanza e collo siesso fervore I’attivita ce- 
rebrale e la modesta vicenda casalinga. Pungeva alia ricerca; interveniva a 
porger lena nelle potemiche seientifiche; interponeva il proprio petto veneraudo 
a fermare i colpi troppo feroci dirctti ai giovani; per essi cattivava I’assenso 
e il vantaggio dagli editori; suggeriva il colore d’una copertina di libro; la 
linea meglio estetica d’uu titolo o d’una dedica; il momento piii propizio d’una 
conferenza o d’una pubblicazione.

E colla medcsiina spontaneitn I’anima del Maestro era presente tra le mura 
domcstiche o cittadine del lontano discepolo, nel giorno della letizia familiare, 
in quelli della sconfitta, in quello del dolore. Cosi vasti, cosi rcinoti orizzonti 
abbracciava quell’occhio acuto e benigno; e sapeva insieme « acconiodarsi » 
senza fatica o pena alia visione proficua, niimila delle tenui cose, onde, pur* 
troppo, son fatte I’esistenza e la felicita nostre.

Ad lino scolaro diletto, die — sono ormai died anni — veniva quasi so- 
praffatto in mi combattimento per la comime dottrina, mandava in una car- 
tolina queste sole parole: « Mi compiaccio per la guerra. Viva!*. All’indomani 
del proprio giubileo scientifico scriveva ad un secondo: * Dovete espiare la 
colpa di non aver voluto assistere alia rnia festa »; e il castigo consisteva nel 
proinettere di dare onesto appoggio ad un altro studioso meritevole, perse- 
guitato dall’accademia e dalla scienza ufficiaie.

E i segni della indipendenza nel discepolo, glie lo rendevano ancor piu 
caro. Nell’occasione della perizia sill bandito Musolino, ammoniva: « Calcolate 
bene l’eliminazione dei fosfati terrosi; e un indizio che non m’e mai mancato 
nei delinquenti ». Essendogli stato risposto negativamente, replicb: «■ Non pud 
essere, cercate meglio >. E, alia nuova negazione: < Mi duole assai, ma bravo 
lo stesso! »

Conforme a quanto altri veracemente ha asserito, il Lombroso per le ope- 
razioni della tecnica sperimentale non era ali’altezza delle genialissinie intui- 
zioni. Per 1’esame funzionale dell’imputato Olivo, credette apportare una lieve 
modificazione a un apparecchio, e ne informd chi prima I’aveva adottato. * E’ 
un errore grave >, gli disse il proponente, e la risposta del maestro non fu che 
un’espressione di umile, viva gratitudine.

Ah, Egli non produsse solamente col cervello, ma anche — e moltissimo — 
colla tenera, immensa sua affettivitA. Non unicamente un agitatore d’idee, come 
venne chiainato con intendimento di restrizione, ma fu un grande meraviglioso 
fattore di scienza, e un progenitore fecondo e amorevole di scienziato.

Alla nobilissima salma le rose della riconoscenza e dell’amore, che i serti 
di lauro e di quercia Egli li ha da tempo intrecciati a sfe stesso con le pro- 
prie mani.
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Lombroso ultimo. — Sono pure fioriti sui giornali gli aneddoti sull’ inge
nuity d’animo del Lombroso, che ancora una volta conferinano una verita affer- 
mata da tanti pensatori, che non e grande chi non ha I’anima fanciulla.

I pin caratteristici ed esatti sono quelli narrati dalla figlia Paola. « Una 
volta, essa narra, recatosi a provvedersi di guanti, la guantaia gli fece appog- 
giare il gomito sul banco per misurare la manq e subito egli voile spiegarle 
che aveva le dita palmate, cioe unite alia loro base, come hanno i palmipedi, 
che questo era un carattere atavico e degenerativo, e cha Darwin I’aveva sco- 
perto, e via di questo passo le fece una lezione sulla discendenza dell’ uomo. 
La guantaia tratteneva a stento una risata. Lombroso non aveva poi affatto il 
senso degli affari, e tanto meno del guadagno. Un giorno venne a farsi visi- 
tare una donna della provincial quando si tratto di pagare tir6 fuori un bi- 
glietto da dieci lire che aveva gia preparato, ma vedendo la buona faccia del 
professore le passo per la mente che avrebbe potuto dar meno e disse: Mi
potrebbe dar indietro cinque lire? • II professore glie le da: la donna parte, 
ma dopo dieci ininuti (doveva essere rimasta sotto con la portinaia a chiarire 
i suoi tin lib i) torna: « Ho pensato che mi sono sbagliata e che di due lire lei 
si puo accontentare e... mi restituisca le altre tre lire ». Non parliamo poi della 
nessuna cura di Lombroso per i vestiti. Una volta il professore andando a Roma, 
dimentico il soprabito e dovette comprarne uno. II mercante capi quale razza 
di cliente il buon Dio gli mandava e gli affibbio un lungo mantello color bot- 
i.iglia che arrivava fino ai piedi. La moglie era disperata a pensare che con 
quella specie di domino da camevale egli avesse girato con la massima indif- 
rerenza per tutta Roma ».

Altri ricordi narra il Finot, direttore della Revue.
‘ Era un uomo buono e semplice che professava un amore quasi supersti- 

zioso per la Francia. Veniva qui pero mollo raramente: era piuttosto timido e 
teineva i lunghi viaggi. Quando lasciava l’italia, sua moglie vegliava su di lui 
con una tenerezza materna. Ma appena rimaneva solo, si trovava imbarazzato 
da tutte le piccole complicazioni di un viaggio. Mi ricordo che alcuni anni or 
sono fu invitato a un congresso medico che si doveva tenere a Mosca. Egli 
decise di recarvisi improvvisamente e parti una sera dopo aver fatto le sue va- 
ligie da solo e mettendo gli abiti e la bianclieria in un bauletto comperato 
alcuiie ore prima. A Mosca il governatore avvertito dell’arrivo di Lombroso 
gli invio incontro un plotone di cosacclii per farlo accoinpagnare al Kremlino, 
ove gli era stato riservato un appartamento. Ma Lombroso si trovo in un grande 
imbarazzo. II baule che aveva comperato a Parigi, fragile, costruito male, non 
aveva subito impiinemente gli urti del lungo viaggio e quando fu trasportato 
al Kremlino si sfascio sullo scalone; cosicchfe si poterono vedere le camicie, le 
calze, gli abiti del celebre criminalista rovesciati sul pavimento nclla piii com- 
pleta coufusione. Lombroso, che si credeva sempre perseguitato, rimase per-
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suaso cite i suoi bagagli erano stati perquisiti dalla polizia russa intorno alia 
quale gli si erano raccontate mille storie impressionanti.

Fu durante il suo soggiorno a Mosca che egli and6 a visitare Tolstoi, dal 
quale riiuase un paio di giorni. II loro colloquio fu divertente. Lombroso, che 
era piccolissimo e portava sempre una cravatta bianca, esantinava con occhio 
scrutatore lo scrittore russo, il quale era imbarazzato da quello sguardo insi- 
stente. Lombroso prendeva imperturbabilmente delle note, volendo pubblicare 
uno studio antropologico sul rotnanziere russo che egli ammirava assai, ma che 
dichiarava anormale. L’anno scorso Lombroso venne a passare 15 giorni con 
me nella foresta di Montmorency: da molto tempo senza paura del ridicolo 
egli si er» appassionato per lo spiritismo. Per divertirlo un giorno invitai a 
casa mia la signora De Thebes. La chiromante esamino la rnano del mio illustre 
amico e ten to di scoprirne se non il futuro, almeno il passato. Lombroso ri- 
mase oltrcmodo sorpreso dcll’intuizione straordinaria della signora De Thebes, 
ma non fu pero completameute convinto ».

GludlzT della slampa estera.

La stampa estera si e largamente occupata della morte di C. Lombroso*
D ei g io r n a l i  p a r ig in i :

La Petite Republique scrive: * Lombroso avra il merito di essere stato il 
primo che aperse alia medicina legale ed alia psichiatria una via nuova, ap- 
plicandole in modo rigoroso il metodo sperimentale ».

II Paris Journal dice che Cesare Lombroso ebbe una camera particolar- 
mente bella.

II Pigaro dice: «Cesare Lombroso e morto. Scoinpare cosi uno spirito 
ineraviglioso, una delle teste che hanno avuto maggiori idee e che le abbia 
fatte meglio brillare *.

Dei giornali inglesi:
II Morning Post fa un grande elogio di Lombroso e delle sue opere. Dice 

che se l’onore di avere fondato una scuola ntoderna di antropologia criminate 
sta alia Francia ed all’ Italia, sono gli scienziati italiani che hanno cominciate 
le ricerche, e che le opere di Lombroso, di Ferri e di altri, ailargando il campo 
delle osservazioni, hanno dato un posto nel dominio della scienza a questo 
ramo del sapere umano.

II Daily News dice che l’opera di Lombroso e il principio nella crimino- 
logia di una rivoluzione che ha ancora lungo caminino da percorrere.

Le Soir di Bruxelles scrive: « La teoria del delitto di C. Lombroso ha 
impresso un nuovo orientamento all’antropologia criminate. Nei suoi ultimi anni 
egli si era occupato anche delle scienze metapsichiche. Delle sue teorie era ap- 
parso un riassunto pochi giorni prima della sua morte sul Luce e Ombra sotto 
il titolo: « Un’ultima parola ».



Lombroso spiritista e la stampa.

E ’ d a  t r a in a n d a r e  a l ia  s to r ia ,  c h e  la s ta m p a  se  si e  d if fu s a  a n c h e  t r o p p o  

a p a r la r e  d i C e s a re  L o m b ro s o  a n t r o p o lo g o ,  e  r ic o r s a  a lia  p iu  d e p lo r e v o le  c o n -  

g iu r a  d e l s i le n z io  p e r  L o m b ro s o  s p ir i t is ta .  P a r e c c h i  g li a r t ic o l i  d e d ic a t i  a  q u e -  

s t ’u lt im o  a s p e t to  d e l l ’o p e r a  lo in b ro s ia n a ,  m a  tu t t i  d o v u ti a lle  p e m ie  d e i n o s lr i  

c o u f r a te l l i .  F ra  i r a r is s itn i g io r u a l i  c h e  tie  a b b ia n o  p a r la to  p e r  in iz ia t iv a  p r o 

p r ia  im p e rs o n a te  e  d a  c i ta re  il Tempo c h e  h a  s c r i t i o :

< F u  lin o  d e i p r im i a d  a m m e tte re  e d  a  c a p ir e  tu t ta  I’ im p o r ta n z a  d e l l ’ ip n o -  

tis m o , d e lla  s u g g e s t io n e  e  d e lla  d iv iu a z io n e  d e l p e n s ie ro . F in  d a l 1889, q u a n d o  

m o lti a l t r i  a lie n is ti  e r a n o  c o n v in t i  c h e  q u e l lo  c h e  e  o r a m a i  a im n e s s o  c o m e  fe- 

n o m e u o  sp ir i t ic o  n o il fo s se  a l t r o  c h e  u n  t r u c c o ,  e g li s o s te n n e  a  p r o p o s i to  d e lle  

e s p e ;  ie n z e  d e l D o n a to , il p r im o  s u g g e s t io n a to r e  e  d iv in a to r e  d e l p e n s ie ro  c h e  

si s ia  p r o d o t to  e d  a b b ia  fa l to  ru m o re  in  I ta lia , v io le n te  p o le m ic h e  c o n tr o  c o lo r o  

c h e  n o n  v o le v a n o  v e d e re  n e l fe n o m e n o  c h e  tin  a b ile  t r u c c o  d i p r e s t ig ia to r e  o  

u n  g iu o c o  d i c o m p a r i .  E g li s c r is s e  a l lo r a  tin  l ib ro  s u l l’ip n o t is m o  e  n e  v e r if ic o  

a n c h e  i fe n o m e n i n e lla  sc t to la . M a  p o i si v o ls e  a n c h e  a lio  s p ir i t is m o . L o m 

b ro s o  e  m o r to  c r e d e n te  n e lla  v e r i ta  d e i fe n o m e n i sp ir it ic i .  E p p u re  fu  u n  te m p o  

f e ro c c  a n ti s p i r i t is ta .  M a a p p u n to  c o m e  a n t i s p i r i t is ta  fu  in v i ta to  a d  a s s is te re  a  

c e r te  s e d u te  d i E u s a p ia  P a la d in o  e  n e  v e n n e  fu o r i ,  tn a lg r a d o  le  s u e  p re -  

v e n z io n i ,  s p i r i t is ta  c o n v in to ,  ta n to  g r a n d e  e r a  il s u o  r i s p e t to  p e i f a t ti .

A s s is te t te  p o i  a n c h e  a i le  s e d u te  c h e  c o n  I’E u s a p ia  te n n e r o  d c g li  s c ie n z ia t i  

d i fa m a  e u r o p e a  —  K ic h e t, A k s a k o f f ,  B ro f f e r io  —  c o n  I’a iu to  d i c o n tr o l l i  e  d i 

s t r u m e n t i  e  si a n d o  s e m p re  p in  c o n v in c e n d o  c h e  si t r a t t a v a  d i fe n o m e n i b e n  

p iu  c o m p ie s s i  e  in e s p lic a b il i  c h e  n o n  s ia n o  d e i  t r u c c h i  v o lg a r i ;  c e r ta m e n te  e g li 

n o n  c r e d e  a l ia  s p ie g a z io n e  m o lto  s e m p lic is ta  d e g li  s p i r i t i ,  m a  a d  u n a  fo r z a  la  

c u i  n a tu r a ,  le  c u i le g g i s f u g g o n o  o g n i d e te r m in a z io n e ,  c o m e  vi s f t ig g iv a n o  i 

f e n o m e n i d i ra d io -a t t iv i ta  c h e  s o n o  p u r e  s ic u ra m e n te  c o n s ta ta t i .  »

M o lti g li a r t ic o l i  a p p a r s i  su  R iv is te : r ic o rd ia m o  q u e ll i  d i F e r r i ,  S e rg i ,  S i- 

g lte le , G a ro fa lo  s u l la  Nuova Anto/ogia, d e l Z e rb o g l io  s u l la  Rassegna contem- 
poranea, e c c .,  e c c ., m a  d a  p a r te  d i tu t t i  q u e s t!  e g re g i  s c r i t to r i  o  si e  s e n z ’a l t ro  

ta c iu to  d e llo  sp ir i t is m o , o p p u r e ,  c o m e  e  a v v e n u to  p e r  p a r te  d i F e r r i  e  d e l  S e rg i , 

s e  n e  e  p a r la to  p e r  d i r e  c o se  v e c c ltie , b a n a li ,  e  a n c h e  n o n  v e re .

Q u a n to  a g li  a r t ic o l i  d o v u t i  a  n o s tr i  c o n f r a te l l i ,  r i le v ia m o  q u e l lo  d e l  n o s t ro  

Z iu g a r o p o l i  s u l  Mattino d i  N a p o l i  ( 2 4 - 1 0 - 0 9 )  n e l q u a le  I’e g r e g io  s c r i t to r e  tra c -  

c ia  u n  q u a d r o  deU ’e v o lu z io n e  d i C e s a re  L o m b ro s o  d i  f r o n te  a l le  te o r ie  sp ir i-  

t ic h e . S u l Messagge'o d e l 21 o t to t i r e ,  il C a r r e r a s  n a r r a  q u e s to  a n e d d o to  p e r s o n a te :  

* lo  r a m m e n to , c o m e  se  fo s se  a d e s s o , u n a  s e r a  d i p r im a v e r a ,  c ir c a  t r e  a n n i 

o r  s o n o ,  q u a n d o  il M a e s tro , n e ll’u s c ire  c o n  m e  d a  u n a  s e d u ta  sp ir i t ic a , a l ia
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q u a le  lo  a v e v o  c o n d o t to ,  a  n ie ta  d i v ia  P ie m o n te ,  la s c io  im p ro v v is a m e n te  il 

m io  b r a c c io ,  c u i si e r a  a p p o g g ia t o ; m i s i f e rm o  d a v a n t i  e  m i d is s e  s o le n n e m e n te :

« M i d is p ia c c ,  c r e J a ,  m i d is p ia c e  a s sa i d i n o n  a v e r  a v n to  o c c a s io n e  d i s tu - 

d ia r e  i fe n o m e n i m e d ia n ic i  m o lti a n n i  a d d ie t r o :  a l t r im e n t i  la  m ia  o p e r a  sc ie n -  

ti f ic a  s a r e b b e  s ta ta  o r i e n ta t a  d iv e r s a m e n te  e  fo r s e  c o n  r is u lta ti  tn ig lio r i ,  d o v u ti  

a g li  o r iz z o n ti  p in  a in p i  c h e  o r a  m i si s c h iu d o n o  d a v a n t i  a g li  o c e ll i!  M a  se  f a r o  

in  te m p o , c h iu d e r o  la  m ia  c a r r i e r a  c o n  u n  l ib r o  s u l lo  s p i r i t is n io  ».

E d  il v e n e r a r d o  s c ie n z ia to  m a n te n n e  la  p ro m e s s a  fa t ta  a  se  s te s so  e d  ag li 

a m ic i sp ir it is t!  ».

E ’ d a  n o ta r e  c o m e  n e s s u n  g io r n a le  a b b ia  r i le v a to  la  s t r a n a  c o in c id e n z a  

d e l l a  p u b b l ic a z io n e  d e llo  s c r i t to  d e l L o in l iro s o  s u l l’u lt im o  fa s c ic o lo  d i Luce e 
Ornbra in t i to la to :  L’ultima parola di Ccsare Lombroso, e  la  m o r te  d e l  L orn- 

b ro s o  a v v e n u ta  il g io r n o  s e g u e n te  a l ia  d is t r ib u z io n e  d e l  fa s c ic o lo . II s o lo  g io r 

n a le  a  r i le v a r lo  e  s ta to  il Resto del Carlino in  u n  a r t ic o lo  d e l B ru e rs .

L’ ultima opera dl Lombroso e la stamp*.

D e ll’u lt im a  o p e ra  d e l L o m b ro s o  n o n  s; e  p a r l a to  c e r to  d a l la  s ta in  p a , a d e -  

g u a ta m e n te  aH ’e n o rm e  im p o r t a n z a  c h ’e s s a  h a , n o n  d ic ia in o  d i f r o n te  a l io  sp i- 

r i t i s in o , n o n  d ic ia in o  in  r a p p o r to  a l p e n s ie ro  s te s s o  lo m b ro s ia n o ,  m a  p e r  la  

s to r ia  g e n e ra le  d e l p e n s ie ro  c o n te m p o r a n e o .  E ’ b e n e  r e g i s t r a r e  ta le  fa t to  in 

q u e s ta  c r o n a c a  c h e  v u o le  e s s e re  u n  d o c u m e n to  s to r ic o  d e l l ’ a t t e g g ia m e n to  u l

t im o  d e lle  m a s se  m is o n e is t ic h e  d i f r o n te  a  C e s a re  L o m b ro s o . G io rn a l i  c h e  n o n  

e s i ta n o  a  d e d ic a r e  t r e  o  q u a t t r o  c o lo n n e  a  s tu p id i  ro m a n z i,  a  v o lu n ii d i p o e s ie , 

d e g n i e s p o n e n t i  d e lle  b a s s e  c o n d iz io n i  in te l le t tu a li  d e l m o m e u to ,  a l l ’o p e r a  d e l 

L o m b ro s o  h a n n o  d e d ic a to  p o c h e  r ig h e ,  m e t te n d o la  m a g a r i  in s ie m e  a u n  p o v e ro  

a u to r e  d i u n  p o v e ro  Occultismo in trappola, d e l q u a le  p a r le r e m o  p re s to  c o m e  

si d e v e . B iso g n a  n o ta r e ,  d ’a l t r o n d e ,  c h e  in  f a t to  d i f e n o m e n i m e d ia n ic i ,  la  c u l tu r a  

g e n e r a le  e  s c a r s is s im a  e  c h e  p e rc io  m a n c a n o ,  a l d i fu o r i  d e i  n o s tr i  s c r i t to r i  

o r d in a r i ,  i r e d a t to r i  c o m p e te n t! '.  La Tribuna, p e r  e s e m p io , u n o  d e i  p o c h i  g io r 

n a li  c h e  h a  s e n t i to  il d o v e re  d i p a r la r e  a in p ia m e n te  d e l la  re c e n te  o p e r a  lom - 

b ro s ia n a ,  n o n  n e  h a  fa l to  c h e  u n  e s t r a t to ,  s e n z a  u n a  so la  p a r o l a  d i c r i t ic a ,  s ia  

p u r e  c o n t r a r i a .  Q u a n to  a l l ’a r t ic o lo  p u b b l ic a to  s u l la  St am pa d i T o r in o ,  in  q u e s to  

n u in e r o  i le t to r i  p o s s o n o  c o n o s c e r n e  p e r  m e z z o  d e ll’a r t ic o lo  d e l C a r r e r a s  u n a  

d e lle  ta n te  in e s a tte z z e  c h e  d e n o ta n o ,  n e l l ’ a n o n im o  a u to r e  d e l l ’ a r t ic o lo ,  u n a  

g r a n d e  in c o m p e te n z a .

E  a  p r o p o s i to  d i e r r o r i ,  e c c o n e  u n o  d i c a r a t te r e  u m o r is t ic o .

U n  g io r n a le  f r a n c e s e  p u b b l ic a  u n  a r t ic o lo  d a l q u a le  si a p p r e n d e  c h e  la  

m o r te  d i L o m b ro s o  e  d o v u ta ...... a  F e r r e r .  T r a d u c i a m o :

* E g li s p i r a  a  s e t t a n t a q u a t t r o  a n n i  c o lp i to  a  m o r te  d a l l ’in iq u i ta  d e l  g iu d iz io
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d i F e r r e r .  EgH s ’e r a  a p p a s s io n a to  p e r  cp ie s ta  c a u s a  e  sc r iv e v a  a  R o m a :  P r o t e 

s ta te  a n c h e  c o l n iio  p o v e ro  l io m e  c o n t r o  q u e l l ’a s s a s s in io  c h ’e  la  c r im in o s a  c o n -  

t la i in a  d i F e r r e r .  E g li s e  i.e  r is e n ti  g r a n d e m e n te  e  il s u o  c u o re  a f f a t i c a to  n o n  

g li  fe c e  g r a z ia  d in a n z i  a  q u e s ta  n u o v a  e m o z io n e  ».

U n  e r r o r e  n o te v o le  d o b b ia m o  p o i r c g i s t r a r e ,  c o tn m e s s o  d a  u n  a u to r e v o le  

s tu d io s o  d i p s ic h is m o , J u le s  H ois, c h e  in  u n  a r l ic o lo  p u b b l ic a to  d a l l a  r iv is ta  

f r a n c e s e  —  L'F.cho du Merveilleax —  a f f e r m a  c h e  L o m b ro s o  c r e d e v a  n e lla  

r e a l ta  d e i fe n o n te n i ,  m a  e r a  r e c is a m e n te  c o n t r a r io  a lia  in te r p r e ta z io n e  s p i r i t ic a .

C o m e  si v e d e  I’e g r e g io  s c r i t to r e  e , r i g u a r d o  a l ia  c o n o s c e n z a  d e l  p e n s ie ro  

lo m b ro s ia n o ,  in  r i t a r d o  d i q u a s i  q u a t t r o  a n n i,  p o ic l ie  d e lla  f e d e  s p i r i t ic a  d e l 

L o m b ro s o  a p p a r v e  u n  p r in to  d o c i im c n to  s u l la  l.ettura d e l 1906, u n  s e c o n d o  

d o c u m e n to  su l Luce e Umbra d e l g iu g n o  190S c o n te n e n te  la  r e c e n s io n e  fa t ta  

d a l  L o m b ro s o  d e ll’o p e ra  n to r s e l l ia n a :  Psicologiti e Spirilismo, u n  te r z o  d o c u 

m e n to  n e ll’ e s t r a t to  d e lla  s u a  re c e n te  o p e ra ,  s u l le  C a s e  fa n to m a t ic h e  a p p a r s o  

n e l Luce e Umbra d e l G e n n a io  1909, e  il q u a r to  e  d e f in it iv o  in l in e  n e l l ’o p e r a  

s te s s a  d e l  g r a n d e  p s ic h ia t r a ,  u s c i ta  p r im a  d c ll’a r t ic o lo  d e l B ois.

S e  s im ili  in e s a tte z z e  si c o m m e tto n o  n e l n o s t r o  s te s s o  c a n ip o  e  d a  u o m in i 

c o m e  il J u le s  B o is , c o m e  n o n  s p ie g a rc i  q u e lle  a n a lo g h e  c o n  ta n t a  .ro m p ia c e n z a  

c o n tm e s s e  d a g li  a v v e rs a r i  ?

E c o u c l t id ia in o  q u e s ta  c r o n a c a  c o d e  s e g u e n t i  p a r o le  d i O in o  S e n ig a g l ia ,  

Ultra, n o v e m b r e -d ic e m b re  :

L a  S c ie n z a  U fl'ic ia le  o g g i m a g n if ic a  in  L u i lo  p s ic h ia t r a  i l lu s t r e  e d  il p e l- 

la g r o lo g o  e  q u a s i  ta c e  d e l n u o v is s im o  o r ie n ta m e n to  d e l  S u o  p e n s ie ro ,  q u a s i  a d  

in d u lg e re  a  s e n i le  d e b o le z z a .  N o t p r e v e d ia m o  c h e  f ra  n o n  in o l to  il n io n d o  a n i-  

n t i r e ra  in  L u i in v e c e  il p io n ie r e  d e llo  s p i r i tu a l i s m o  sc ie n ti f ic o  s o v ra  tu t to . >

Del presente fascicolo (11-12) di Luce e Ombra si e fatta una 
edizionc spcciale di soli 100 esemplari, su carta di lasso, frontespi- 

zio e copertina a L. 2 la copia: presso la nostra Amniinistrazione.

Propriety letieraria e artistica A.ng. M akzorati , dirett. respo/is.
Milano, 1900 — Tip. Enrico Zerboni.
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