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Quando la critica alla Bibbia denota ignoranza e preconcetto 
Parte XII 

di 
Claudio Ernesto Gherardi 

 

Il capitolo 6 di The Encyclopedia of Biblical Errancy continua sulla figura di Yeshùa. Questa volta 

l’autore McKinsey prende di mira le credenziali messianiche di Yeshùa: 

«Questo capitolo si concentrerà sulle sue credenziali, inclusi argomenti come false profezie, 

qualifiche inadeguate, nascita verginale, Trinità, Spirito Santo e Gesù smascherato. La questione 

centrale, ovviamente, è se Gesù soddisfi o meno i requisiti stabiliti in tutta la Bibbia come colui che 

deve essere riconosciuto come il messia, il salvatore dell'umanità. Chiunque abbia esaminato tutti i 

dati rilevanti con un certo grado di obiettività può solo concludere che Gesù sicuramente non lo fa. 

Come si può vedere da quanto segue, sono disponibili informazioni più che sufficienti per escludere 

ogni possibilità che Gesù sia la risposta ai problemi dell'umanità.» 

La prima serie di argomentazioni tenta di demolire la messianicità di Yeshùa.  

«Non-messia» 

«Sebbene la nostra analisi possa iniziare con uno qualsiasi dei diversi argomenti, otto problemi che 

hanno a che fare con lo sfondo di Gesù di Nazaret meritano un'attenzione immediata.» 

«Primo, la Bibbia afferma chiaramente che Gesù viene dalla Galilea. Mt 26:69 dice: "Anche tu eri 

con Gesù di Galilea", e Luca 22:59 nella Revised Standard Version dice: "Certamente anche 

quest'uomo [Pietro] era con Gesù, perché è un galileo". Chiaramente Gesù era della Galilea. Mt 21:11 

mostra che era anche un profeta: "E la folla disse: Questi è Gesù, il profeta di Nazaret di Galilea". 

Eppure in più di un'occasione la Scrittura dice chiaramente che nessun profeta verrà dalla Galilea. 

Giovanni 7:52 nella RSV dice: "Cerca e vedrai che nessun profeta sorgerà dalla Galilea". Giovanni 

7:40-42 nella RSV dice: Quando hanno sentito queste parole, alcune persone hanno detto: "Questo è 

davvero il profeta". Altri dissero: "Questo è il Cristo". Ma alcuni dissero: "Il Cristo deve venire dalla 

Galilea? La Scrittura non ha detto che il Cristo discende da Davide, e viene da Betlemme [in Giudea, 

non Galilea], il villaggio dove era Davide?". Inoltre, Giovanni 1:45-46 nella RSV dice che nulla di 

buono può venire dalla Galilea: "Abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e 

anche i profeti, Gesù di Nazaret .... Natanaele gli disse: 'Può venire qualcosa di buono da Nazaret [che 

è in Galilea]?". Quindi, in sostanza, le Scritture non solo affermano che Gesù è un profeta della 

Galilea e nessun profeta può venire dalla Galilea, ma che dalla Galilea non può venire nulla di buono». 

La critica del McKinsey comprende due punti: 
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1. Yeshùa era un profeta che proveniva dalla Galilea. Questo fatto sembra squalificarlo come 

profeta dato che “nessun profeta sorgerà dalla Galilea”. 

2. Dalla Galilea  non può venire niente di buono. 

Esaminiamo i testi biblici. 

Giuseppe il padre adottivo di Yeshùa era di Nazaret: “Dalla Galilea, dalla città di Nazaret, anche 

Giuseppe salì in Giudea, alla città di Davide chiamata Betlemme, perché era della casa e famiglia di 

Davide” (Lc 2:4). Questo viaggio avvenne a causa di un censimento: “Tutti andavano a farsi 

registrare, ciascuno alla sua città” (v. 3). Yeshùa nasce a Betlemme: “Mentre erano là, si compì per 

lei il tempo del parto; ed ella diede alla luce il suo figlio primogenito, lo fasciò, e lo coricò in una 

mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo” (vv. 6,7). In seguito alle malvagie intenzioni 

di Erode la famiglia di Giuseppe fugge in Egitto (Mt 2:13-15). Faranno ritorno in patria dopo la morte 

di Erode. Giuseppe si stabilisce di nuovo nel villaggio di Nazaret insieme a Maria e Yeshùa (vv. 19-

23). 

Un primo aspetto notevole di questi passi è la frase: “E venne ad abitare in una città detta Nazaret, 

affinché si adempisse quello che era stato detto dai profeti, che egli sarebbe stato chiamato 

Nazareno” (v. 23). Stando a Matteo, il fatto che Yeshùa andò con la sua famiglia ad abitare a Nazaret, 

anziché squalificarlo come profeta, adempì ciò che dicevano le Scritture del futuro messia. Questo 

passo di Matteo demolisce la tesi del McKinsey1. A quali testi biblici si riferiva Matteo? Qui la 

risposta è complicata dato che non c’è un testo specifico che dica questo. Sono state fatte varie ipotesi: 

1. La prima ipotesi fa derivare il vocabolo greco nazoràios (nazoraio) da quello ebraico nètser 

che significa “germoglio”. Nèster si trova ad esempio in Is 11:1 dove il messia è chiamato, 

appunto, “germoglio”: “Un ramoscello spunterà dal ceppo di Iesse, e dalle sue radici un 

germoglio [וְנֵצֶר, ] porterà frutto” (TNM). Altri testi fanno riferimento al messia come ad un 

germoglio (Ger 23:5; Zc 3:8; 6:12). Tuttavia, come spiega l’articolo menzionato nella nota, 

non si spiega il cambio di vocale a -> o di nazareno -> nazoraio (Le desinenze -eno e -aio 

sono in  greco tra loro intercambiabili). 

2. La seconda ipotesi collega “nazareno/nazoraio” a “nazireo” (eb. nasìr). I nazirei erano persone 

che avevano fatto il voto di consacrarsi a Dio per un determinato periodo della loro esistenza 

o che erano stati scelti da Dio e quindi consacrati a vita (Nm 6:2,8). Uno di questi fu Sansone 

(Gdc 13:2-14; 16:17). Yeshùa era quindi il consacrato a Dio per eccellenza. Questa ipotesi 

per quanto metta in risalto la consacrazione di Yeshùa alla causa di Dio non spiega cosa centri 

Nazaret in tutto questo. 

                                            
1 Per una disamina approfondita dei termini greci con cui Yeshùa veniva apostrofato: Nazarenos (nazareno) e Nazoraios 
(nazoraio), consultare www.biblistica.it/Yeshùa(Gesù)/Gli anni oscuri dell’infanzia di Yeshùa. 
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3. La terza ipotesi si rifà all’umiliazione del messia predetta in Is 52:13-53:12. Questa 

umiliazione sarebbe iniziata proprio da Nazaret, disprezzato borgo della Galilea: “Può venire 

qualcosa di buono da Nazaret?”. Questo richiamo, per quanto interessante, alla profezia di Is 

è però dubbio.  

Appare chiaro che Matteo non sta facendo una citazione di uno o più passi delle Scritture Ebraiche. 

Forse fa un suo personale midràsh2 accennando genericamente ad alcune profezie messianiche. Ai 

fini del nostro studio l’importante è che Matteo, che era ebreo e conoscitore delle profezie 

messianiche, mette in relazione Nazaret di Galilea con il messia.  

Che dire allora delle parole: “Esamina, e vedrai che dalla Galilea non sorge profeta” di Gv 7:52? 

McKinsey sbaglia nel dire che «la Scrittura dice chiaramente che nessun profeta verrà dalla Galilea». 

È vero che questa frase fa parte della Scrittura, ma non è un detto della Scrittura, cioè non è un 

insegnamento biblico. A pronunciare la suddetta frase furono i sacerdoti e i farisei a Nicodemo, 

membro del Sinedrio, che aveva preso le difese di Yeshùa: “Nicodemo (uno di loro, quello che prima 

era andato da lui) disse: «La nostra legge giudica forse un uomo prima che sia stato udito e che si 

sappia quello che ha fatto?» Essi gli risposero: «Sei anche tu di Galilea? Esamina, e vedrai che dalla 

Galilea non sorge profeta»” (Gv 7:50,51). Pertanto si tratta di un’opinione personale dettata dal 

disprezzo nei confronti di Yeshùa. L’agiografo si limita a riferirla senza commentarla. 

Anche Natanaele, che divenne uno dei 12 apostoli, aveva un’opinione negativa di Nazaret: “Natanaele 

gli disse [a Filippo che gli aveva parlato del messia]: «Può forse venir qualcosa di buono da 

Nazaret?»” (Gv 1:46). Questa era solo l’opinione generale delle persone di quel tempo e non un fatto 

assodato nella Bibbia. Era una forma di disprezzo verso un insignificante piccolo borgo della Galilea. 

McKinsey confonde i detti di Dio con quelli delle persone citate nelle Scritture. È chiaro che sia i 

sacerdoti che Natanaele espressero opinioni personali che gli scrittori ispirati registrarono per i loro 

racconti. 

Veniamo all’ultima obiezione: “Una parte dunque della gente, udite quelle parole, diceva: «Questi è 

davvero il profeta». Altri dicevano: «Questi è il Cristo». Altri, invece, dicevano: «Ma è forse dalla 

Galilea che viene il Cristo? La Scrittura non dice forse che il Cristo viene dalla discendenza di Davide 

e da Betlemme, il villaggio dove stava Davide?»” (Gv 7:40-42). Il testo citato contiene la risposta: “Il 

Cristo viene dalla discendenza di Davide e da Betlemme”. Ciò che le persone del testo di Gv, e 

McKinsey, non hanno capito è che Yeshùa non era nato a Nazaret di Galilea, ma a Betlemme della 

Giudea. Il verbo erchomai, venire, può significare anche venire all’esistenza, sorgere. Pertanto 

                                            
2 Il midràsh indica principalmente la ricerca e può consistere di una libera rielaborazione dei testi ebraici della Bibbia ad 
opera degli scrittori neotestamentari. Matteo sta facendo un’attualizzazione di uno o più passi del Tanàch per dimostrare 
la messianicità di Yeshùa. 
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Yeshùa nacque a Betlemme adempiendo le profezie, ma visse a Nazaret, cosa che non interessava le 

profezie messianiche. Pertanto la conclusione  di McKinsey – «le Scritture non solo affermano che 

Gesù è un profeta della Galilea e nessun profeta può venire dalla Galilea, ma che dalla Galilea non 

può venire nulla di buono» – è assolutamente sbagliata. 

Seconda critica: «Ger 22:28-30 dice: "È forse quest'uomo Koniah un vaso spregevole, frantumato, o 

un oggetto in cui non si prova alcun piacere? Perché sono dunque scacciati, lui e la sua discendenza, 

e gettati in un paese che non conoscono? O paese, o paese, o paese, ascolta la parola dell'Eterno! Così 

dice l'Eterno: "Registrate quest'uomo come privo di figli, un uomo che non prospererà nei suoi giorni, 

perché nessuno della sua discendenza prospererà, giungendo a sedersi sul trono di Davide e a regnare 

ancora su Giuda" (ND)3. Dio disse che Ieconia (Conia in NR e CEI, n.d.a.) non avrebbe mai avuto un 

discendente che sedesse sul trono di Davide, ma il dato genealogico in Matt. 1:11 e 1:16 mostrano 

chiaramente che Gesù è uno dei discendenti di Ieconia. Pertanto, Gesù non avrebbe mai potuto sedere 

sul trono di Davide. Eppure Luca 1:32 dice: "Egli [Gesù] sarà grande e sarà chiamato il Figlio 

dell'Altissimo: e il Signore Dio gli darà il trono di suo padre Davide", mostrando che Gesù deve 

ottenere il trono di Davide. Quindi, in sostanza, Gesù non può ereditare il trono perché è un 

discendente di Ieconia, mentre deve riceverlo per impegno del Signore. Diversi versetti mostrano che 

Gesù è un discendente fisico di Davide e se non lo fosse, non potrebbe essere il messia.» 

I discorsi sulle genealogia sono complicati. Le genealogie che interessano Yeshùa sono due, una nel 

vangelo di Matteo e l’altra in quello di Luca. In Mt 1:12 troviamo che “Ieconia generò Salatiel ; 

Salatiel generò Zorobabele”, mentre Lc, che traccia una genealogia ascendente da Giuseppe ad 

Adamo, dice: “E Gesù aveva circa trent'anni; e lo si credeva figlio di Giuseppe, figlio di Eli, […] 

figlio di Zorobabel, figlio di Salathiel, figlio di Neri” (Lc 3:23-27, ND). 

Un commentario, che saggiamente riconosce le difficoltà nello stabilire con chiarezza le varie linee 

di discendenza, spiega: «In queste genealogie, tuttavia, l’adozione o la successione, o il matrimonio 

di Levirato prendono costantemente il posto della parentela, che nulla di certo può essere dedotto da 

questi dati, così Luca 3:23 colloca Salatiel tra i discendenti di Natan, come se la linea di Salomone si 

fosse estinta in Ieconia, e fosse stata sostituita dal ramo collaterale della casa di Davide»4. Le 

genealogie degli evangeli sono redatte in modo da collegare Yeshùa a Davide. La genealogia di Mt 

sembra costruita ad arte, poiché parte da Abraamo mediante una serie di tre gruppi di quattordici 

elementi ciascuno per arrivare a Giuseppe. Nella genealogia di Luca invece si parte da Giuseppe fino 

ad Adamo contando ben 77 nomi contro i 41 di Mt. Confrontando le due genealogie risultano 

                                            
3 Ho utilizzato i testi biblici delle traduzioni italiane al posto di quelli citati dall’autore in lingua inglese. 
4 Ellicott's Commentary. Che le genealogie bibliche siano difficoltose da decifrare lo dimostra il caso di Zorobabele che 
è figlio di Sealtiel in Esd 3:2, Ne 12:1, Mt 1:12 e Lc 3:27; mentre, secondo 1Cro 3:18,19 è figlio di Pedaia, fratello di 
Sealtiel. 
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differenze evidenti: si accordano nel periodo Abraamo-Davide, nella terza parte  concordano solo nei 

nomi Salatiel-Zorobabele, mentre di Giuseppe e Salatiel vengono dati due padri diversi: Sealtiel è 

figlo di Ieconia in Mt e di Neri in Lc. Invece Giuseppe è figlio di Giacobbe in Mt e di Eli in Lc. Inoltre 

in Mt Ieconia è figlio di Giosia il che, se preso alla lettera, vorrebbe dire che lo Ieconia di Mt sarebbe 

lo zio dello Ieconia di Ger. Questo risolverebbe l’arcano. Tuttavia è più verosimile che Matteo abbia 

saltato Ioiachim per far quadrare i conti  (le famose 14 generazioni per ognuno dei tre gruppi 

generazionali. Per le discendenze vedi 1Cro 3:15-17). 

Tenendo presente il commento del commentario di Charles John Ellicott, la spiegazione più semplice 

è che Luca tracci la vera genealogia di Giuseppe, mentre Matteo ha un intento più teologico: vuole 

dimostrare la discendenza davidica di Yeshùa. Ciò che oggi chiameremo una genealogia inesatta o 

peggio falsa allora non era considerata tale perché non veniva presa alla lettera, ma ne era compreso 

l’intento teologico. 

Volendo tentare di essere più esaustivi si può dire che in sostanza Salatiel o Sealtiel non era figlio di 

Ieconia, ma di Neri come afferma Luca. Secondo questa plausibile ipotesi l'eredità regale di Ieconia 

non avendo avuto figli passò ai parenti più prossimi e cioè Sealtiel e i suoi fratelli discendenti dal 

ramo di Natan figlio di Davide (2Sam 5:14). Ieconia era molto giovane quando cominciò a regnare 

(8 o 18 anni, vedi 2Re 24:8; 2Cro 36:9). Regnò solo 3 mesi poi fu condotto prigioniero a Babilonia. 

Pertanto non aveva figli e quindi l'eredità del trono, seppur virtuale, passò ai suoi parenti più vicini e 

cioè Salatiel e i suoi fratelli della discendenza di Natan. 

Non per complicare ulteriormente le cose, leggiamo anche il commento del Keil and Delitzsch 

Biblical Commentary on the Old Testament: «La discrepanza riguardo all'enumerazione di Sealtiel 

tra i figli di Ieconia, discendente di Salomone, e l'affermazione che egli discendeva da Neri, 

discendente di Natan, fratello di Salomone, è eliminata dalla supposizione che Ieconia, oltre a 

Sedechia citato in 1 Cronache 3:16, che morì senza figli, ebbe un altro figlio, vale a dire Assir, che 

lasciò solo una figlia, che poi, secondo la legge sulle ereditiere (Numeri 27:8; Numeri 36:8), si sposò 

un uomo appartenente a una famiglia della sua tribù paterna, vale a dire Neri, della famiglia di Davide, 

nella linea di Natan, e che da questo matrimonio nacquero Sealtiel, Malchiram e gli altri figli (proprio 

nipoti) di Ieconia menzionati in 1 Cronache 3:18. Se supponiamo che il maggiore di questi, Sealtiel, 

entri nell'eredità del nonno materno, sarebbe legalmente considerato suo figlio legittimo. Nella nostra 

genealogia, dunque, insieme all'Assir senza figli, Sealtiel è presentato come discendente di Ieconia, 

mentre in Luca è chiamato, secondo la sua effettiva discendenza, figlio di Neri. L'altra discrepanza 

rispetto ai discendenti di Zorobabele è da spiegarsi, come è già stato mostrato in Aggeo 1:1, con la 

legge del Levirato matrimoniale, e con la supposizione che Sealtiel morì senza discendenza maschile, 

lasciando la moglie vedova . In tal caso, secondo la legge (Deuteronomio 25,5-10, cfr Mt 22,24-28), 
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diventava dovere di uno dei fratelli del defunto sposare la vedova del fratello, per risuscitare seme, 

cioè posterità, al fratello defunto; e il primo figlio nato da questo matrimonio sarebbe stato legalmente 

incorporato nella famiglia del defunto e registrato come suo figlio. Dopo la morte di Sealtiel, il suo 

secondo fratello Pedaia adempì a questo dovere di Levirato e generò, nel suo matrimonio con sua 

cognata, Zorobabele, che ora era considerato, in tutto ciò che riguardava le leggi dell'eredità, come 

figlio di Sealtiel, e propagò la sua razza come suo erede. Secondo questo diritto di eredità, Zorobabele 

è chiamato nei passi citati da Aggeo ed Esdra, come anche nella genealogia in Matteo, il figlio di 

Sealtiel.»  

Ad ogni modo, al di la di tutti questi ragionamenti, il fatto che Yeshùa non era un discendente fisico 

di Giuseppe rende le due genealogie atte a dimostrare solo la connessione con Davide per parte del 

padre putativo e non il diritto al trono che Yeshùa aveva a prescindere: “Io guardavo, nelle visioni 

notturne, ed ecco venire sulle nuvole del cielo uno simile a un figlio d'uomo; egli giunse fino al 

vegliardo e fu fatto avvicinare a lui; gli furono dati dominio, gloria e regno, perché le genti di ogni 

popolo, nazione e lingua lo servissero. Il suo dominio è un dominio eterno che non passerà, e il suo 

regno è un regno che non sarà distrutto.” (Dn 7:13,14). Yeshùa era il promesso messia e in quanto 

tale aveva il diritto di essere re del regno di Dio. Questo è dimostrato indirettamente anche dallo 

stesso Geremia quando, concludendo la maledizione su Ieconia, dice quanto segue: “Iscrivete 

quest'uomo come privo di figli, come un uomo che non prospererà durante i suoi giorni; perché 

nessuno della sua discendenza giungerà a sedersi sul trono di Davide, e a regnare ancora su Giuda” 

(Ger 22:30)5. Come evidenziato dal corsivo la maledizione riguardava coloro che avrebbero regnato 

sul regno terreno di Giuda. Qui non è in vista il regno di Dio. Il collegamento con la linea di Davide 

servì a dimostrare che Yeshùa era colui che aveva il diritto ad essere il re del regno di Dio come 

incavano le profezie relative alla discendenza di Davide (2Sam 7:16; Sl 89). Al malvagio re Sedechia 

il profeta Ezechiele rivolge queste parole: “Così dice il Signore Dio: Deponi il turbante e togliti la 

corona: tutto sarà cambiato: ciò che è basso sarà elevato e ciò che è alto sarà abbassato. In rovina, in 

rovina, in rovina la ridurrò e non si rialzerà più finché non giunga colui al quale appartiene di diritto 

e al quale io la darò” (Ez 22:31,32 – CEI. Cfr. Gn 49:10; Sl 110:1; Is 9:6).  

Terza critica: «Matt. 1:11 dice che Gesù è un discendente di Conia o Jeconiah e 1Cron. 3:16 dice che 

Conia è un discendente di Ioiachim. Di conseguenza, Gesù è un discendente di Ioiachim. Ma Ger. 

36:30 dice: "Perciò così dice il Signore di Ioiachim, re di Giuda: Egli non avrà nessuno che sieda sul 

trono di Davide". Pertanto, per comando di Dio dato tramite Geremia, né Conia né suo padre Ioiachim 

potevano avere una progenie seduta sul trono di Davide. Eppure Gesù era presumibilmente un 

discendente di entrambi.» 

                                            
5 Corsivo aggiunto. 
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Valgono le stesse considerazioni già fatte nella precedente risposta. Aggiungiamo che Ioiachim ebbe 

in ogni caso un figlio che si sedette sul trono del Regno di Giuda, suo figlio Ioiachin/Ieconia, che 

restò al trono solo per tre mesi in quanto deposto da Nabuccodonosor. Quindi la profezia è da 

intendersi in senso lato: nessun discendente di Ioiachim sarebbe stato stabilmente sul trono di Davide. 

Comunque, dalla risposta precedente, sappiamo che la genealogia esatta è quella di Luca che passa 

attraverso Neri discendente di Natan. Questo ci porta alla prossima critica. 

Quarta critica: «Luca 3:31 mostra che Natan era un antenato di Gesù. Ma Natan e tutti i suoi 

discendenti furono esclusi da qualsiasi pretesa al trono di Davide perché fu il fratello di Natan, 

Salomone, ad essere scelto per portare avanti l'eredità. Ciò è dimostrato da 1Cron. 29:1, che dice: 

"Poi il re Davide disse a tutta l'assemblea: «Salomone, mio figlio, il solo che DIO abbia scelto". 

Inoltre, 1Cron. 28:5 dice: "Fra tutti i miei figli (poiché l'Eterno mi ha dato molti figli) egli ha scelto 

mio figlio Salomone, perché sieda sul trono del regno dell'Eterno sopra Israele". Quindi abbiamo 

un'altra ragione per cui Gesù non è qualificato per il messianismo, la natura esclusiva dei suoi antenati 

e la sua discendenza da Natan.» 

Il fatto che Natan e i suoi discendenti non sedettero sul trono di Davide non ha niente a che vedere 

con la messianicità di Yeshùa che è garantita grazie al fatto che fa capo ad uno dei figli di Davide. 

Rivediamo la profezia di 2Sam 7:16 che dice: “La tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre 

davanti a te e il tuo trono sarà reso stabile per sempre”. La casata di Davide non era limitata a 

Salomone e ai suoi discendenti. Tutti i figli di Davide facevano parte della sua “casa”. Pertanto 

Yeshùa doveva essere un discendente di uno di questi figli, indipendentemente che regnasse o meno. 

Infatti il patto tra Dio e Davide stabiliva: “La sua discendenza [di Davide e quindi anche Natan è 

incluso] durerà in eterno e il suo trono sarà davanti a me come il sole, sarà stabile per sempre come 

la luna; e il testimone ch'è nei cieli è fedele” (Sl 89:36,37). Yeshùa doveva essere un discendente di 

Davide poco importa che fosse un regnante. Ed è anche per questo che Luca ci tiene a dire che Gesù 

nacque a Betlemme nella città di Davide.  

Ricordiamo anche come l’angelo del Signore chiamò Giuseppe: “Giuseppe, figlio di Davide, non 

temere di prendere con te Maria, tua moglie; perché ciò che in lei è generato, viene dallo Spirito 

Santo” (Mt 1:20). L’angelo non disse “figlio di Salomone”, ma di Davide perché questo era ciò che 

contava6. 

Un’ultima osservazione sulle due genealogie. Il fatto che Giuseppe secondo Matteo sia figlio di 

Giacobbe mentre secondo Luca sia figlio di Eli si spiegherebbe così: Giacobbe ed Eli erano fratelli. 

Giacobbe non aveva figli. Alla sua morte Eli sposò la cognata rimasta vedova e dai due nacque 

                                            
6 Cfr. i seguenti testi in cui è evidente che la sola cosa rilevante riguardo al messia era che doveva essere “figlio di 
Davide”: Mt 9:27; 12:23; 15:22; 20:30,31; 21:15; ecc..  
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Giuseppe, il quale, benché figlio naturale di Eli, dalla legge (del levirato), veniva considerato figlio 

di Giacobbe. In altre parole, Matteo ci avrebbe fornito la genealogia ufficiale, mentre Luca quella 

reale7. 

Quinta critica: «Secondo la profezia il messia deve essere un effettivo discendente fisico di Davide 

secondo la carne. Rom. 1:3, Salmi 132:11, Atti 2:30, 2 Tim. 2:8, 2 Sam. 7:12-13, e molti altri versetti 

possono essere citati per dimostrarlo. Ma la catena fisica di ritorno a Davide da Giuseppe in entrambe 

le genealogie fu spezzata perché Giuseppe non era il padre fisico di Gesù; quindi, Gesù non poteva 

rivendicare il messia. La nascita verginale distrugge la connessione fisica tra Gesù e Davide.» 

Abbiamo risposto a questa critica nel numero 46 di Ricerche Bibliche pag. 11. Aggiungiamo altre 

considerazioni. Se Yeshùa fosse stato il figlio letterale di Giuseppe sarebbe stato sotto il peccato e il 

suo sacrificio non avrebbe provveduto alcun riscatto: “Poiché anche il Figlio dell'uomo non è venuto 

per essere servito, ma per servire, e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti” (Mr 10:45). 

Yeshùa doveva in tutto e per tutto essere simile al primo uomo Adamo prima del peccato: un essere 

perfetto. Paolo lo dice così: “Così anche sta scritto: «Il primo uomo, Adamo, divenne anima vivente»; 

l'ultimo Adamo è spirito vivificante.  Però, ciò che è spirituale non viene prima; ma prima, ciò che è 

naturale, poi viene ciò che è spirituale. Il primo uomo, tratto dalla terra, è terrestre; il secondo uomo 

è dal cielo” (1Cor 15:45-47). Adamo ha venduto l’umanità in schiavitù al peccato, l’ultimo Adamo 

l’ha redenta (Rm 7:14; 5:12-19). Come i sacrifici animali fatti sotto il vecchio patto dovevano essere 

perfetti, senza difetto, anche Yeshùa, antitipico agnello pasquale, doveva essere perfetto e senza 

peccato (Lv 22:21). Il genere umano non poteva provvedere un redentore in quanto schiavo del 

peccato: “Nessun uomo può riscattare il fratello, né pagare a Dio il prezzo del suo riscatto. Il riscatto 

dell'anima sua è troppo alto, e il denaro sarà sempre insufficiente, perché essa viva in eterno ed eviti 

di veder la tomba” (Sl 49:7-9). La perfetta giustizia di Dio richiedeva un riscatto corrispondente: 

Adamo era un uomo perfetto, Yeshùa altrettanto. Questa perfezione fisica e morale Yeshùa l’ebbe in 

virtù del concepimento miracoloso di Maria. 

Detto questo, affrontiamo l’argomento del McKinsey. Egli cita le seguenti Scritture: 

• “Riguardo al Figlio suo, nato dalla stirpe di Davide secondo la carne” - Rm 1:3 

• “L'Eterno ha giurato a Davide in verità e non cambierà: «Io metterò sul tuo trono un frutto 

delle tue viscere” - Sl 132:11 (ND) 

• “Egli dunque, essendo profeta e sapendo che Dio gli aveva promesso con giuramento che sul 

suo trono avrebbe fatto sedere uno dei suoi discendenti” - At 2:30 

• “Ricòrdati di Gesù Cristo, risorto dai morti, della stirpe di Davide” - 2Tm 2:8 

                                            
7 Liberamente estratto da https://www.amicidomenicani.it/qual-e-la-vera-genealogia-di-gesu-dal-momento-che-quelle-
fornite-da-matteo-e-da-luca-sono-diverse/. 
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• “Quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu riposerai con i tuoi padri, io innalzerò al trono 

dopo di te la tua discendenza, il figlio che sarà uscito da te, e stabilirò saldamente il suo regno. 

Egli costruirà una casa al mio nome e io renderò stabile per sempre il trono del suo regno” - 

2Sam 7:12,13 

Il fatto che Yeshùa non era un discendente fisico di Davide nega la validità della sua discendenza? 

No, perché, come abbiamo visto sopra l’adozione di un figlio lo rendeva parte legittima della linea di 

discendenza del padre putativo. Per questo Paolo dice che Yeshùa era della stirpe di Davide “secondo 

la carne”. Kata sarka, secondo la carne, è un’espressione che ricorre sovente nelle lettere paoline8 e 

in Rm 1:3 indica la natura umana di Yeshùa: “E la Parola è diventata carne e ha abitato per un tempo 

fra di noi, piena di grazia e di verità; e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di unigenito 

dal Padre” (Gv 1:14; cfr. Rm 9:5). In quanto nato da Maria, Yeshùa era un uomo a tutti gli effetti e 

“della stirpe di Davide” per parte del padre putativo Giuseppe. Ascoltiamo, come ultimo argomento, 

la testimonianza dell’angelo Gabriele: “Lo Spirito Santo verrà su di te e la potenza dell'Altissimo ti 

coprirà dell'ombra sua; perciò, anche colui che nascerà sarà chiamato Santo, Figlio di Dio” (Lc 1:35). 

Il messaggio è semplice e chiaro. Il figlio di Dio dell'annuncio di Gabriele non è altro che un figlio di 

Dio divinamente creato, venuto all'esistenza – generato – come figlio nel grembo di sua madre Maria. 

Tutti gli altri eventuali pretendenti alla filiazione divina e alla messianicità possono essere 

tranquillamente scartati. Un “Figlio di Dio” che era il figlio naturale di Giuseppe non poteva, sulla 

testimonianza di Gabriele, essere il messia perché non generato dall'intervento divino nella catena 

biologica umana. Proprio l’esatto contrario a quanto afferma McKinsey. 

Sesta critica: «Matt. 20:28 dice: "Il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e 

dare la sua vita in riscatto per molti", e mostra che Gesù sentiva di essere venuto per servire, non per 

essere servito. Ma questo va contro la presentazione del messia da parte dell'Antico Testamento. 

Secondo l'Antico Testamento doveva essere servito, non servire. Salmi 72: 11 dice: "Sì, tutti i re si 

prostreranno davanti a lui: tutte le nazioni lo serviranno". Dan. 7:14 dice: "Tutti i popoli, nazioni e 

lingue dovrebbero servirlo; il suo dominio è un dominio eterno, che non passerà". E Dan. 7:27 parla 

di un messia "il cui regno è un regno eterno, e tutti i domini lo serviranno e gli obbediranno"». 

McKinsey cade nello stesso errore degli scribi e dei farisei che pensavano al messia unicamente come 

il dominatore mondiale che avrebbe ristabilito il regno d’Israele. Tuttavia le Scritture Ebraiche 

presentano anche un messia sofferente, il famoso servo del Signore di Is 53, che Pietro applica a 

Yeshùa: “Per le sue vergate siete stati sanati” (1Pt 2:24; cfr. Is 53:5). Attraverso il suo ministero 

terreno e la sua morte sacrificale Yeshùa visse una vita in completa dedizione alla causa di Dio e alla 

                                            
8 Almeno 20 ricorrenze. 
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salvezza dell’umanità. Paolo ci dice che Yeshùa “svuotò se stesso, prendendo forma di servo, 

divenendo simile agli uomini” quando depose la sua vita per l’umanità. Sarà alla sua seconda venuta 

che Yeshùa adempirà al suo ruolo di regnante e dominatore mondiale, come riportano i testi citati dal 

nostro autore. 

Settima critica: «Secondo le Scritture la venuta di Elia doveva precedere l'arrivo del messia e Gesù 

disse che Giovanni Battista era l'Elia predetto. Due problemi sorgono immediatamente da questa 

affermazione: (a) In Giovanni 1:21 Giovanni Battista affermò categoricamente di non essere l'Elia 

predetto, e (b) l'arrivo di Giovanni Battista non inaugurò l'era dell'amore, della pace e prosperità 

predetta in Luca 1:17 e Mal. 4:5.» 

Per quanto riguarda il punto (a) la risposta è già stata data nel numero 41 di Ricerche Bibliche, 2 

Trimestre 2020 di questa serie dedicata alla confutazione delle tesi del McKinsey, pag. 2. 

Nel secondo punto, McKinsey cita i testi di Lc 1:17 e Mal 4:5 che mettiamo in parallelo: 

Lc 1:17 

Andrà davanti a lui con lo spirito e la potenza di 

Elia, per volgere i cuori dei padri ai figli e i 

ribelli alla saggezza dei giusti, per preparare al 

Signore un popolo ben disposto. 

Mal 4:5,6 

Ecco, io vi mando il profeta Elia, prima che 

venga il giorno del SIGNORE, giorno grande e 

terribile. Egli volgerà il cuore dei padri verso i 

figli, e il cuore dei figli verso i padri, perché io 

non debba venire a colpire il paese di sterminio. 

 

Al testo di Mal abbiamo aggiunto il verso 6 che viene citato in Lc. In nessuna delle due scritture si 

parla di un’era di pace, amore e prosperità. Ma procediamo con ordine. 

In Lc, come spiegato nel numero 41 di Ricerche Bibliche, l’Elia che doveva volgere il cuore dei padri 

ai figli era rappresentato da Giovanni Battista che predicò nei giorni immediatamente precedenti il 

battesimo di Yeshùa.  

Ora passiamo all’esegesi del passo di Luca e di riflesso quello di Mal. Cosa significano le parole 

“Egli volgerà il cuore dei padri verso i figli, e il cuore dei figli verso i padri”? L’opera di Giovanni 

avrebbe avuto un successo tale da ricondurre9 i cuori dei padri e dei figli all’adorazione a Dio. Molti 

di coloro che finora erano stati disobbedienti alla saggezza dei giusti, cioè insensibili ai richiami delle 

Scritture, ora si sarebbero rivolti alla fonte della vera saggezza nella persona di Yeshùa, il messia. E 

qui veniamo all’ultima parte del verso: “Per preparare al Signore un popolo ben disposto”. L’opera 

del battista aveva come obiettivo quello di preparare i Giudei ad accettare il messia, non di inaugurare 

un’era di amore, pace e prosperità. Questo è proprio ciò che aveva predetto l’angelo del Signore a 

                                            
9 Ebraico שׁוּב – shub – significa "ritornare o tornare indietro, riportare indietro" (Vine). Il significato di base del verbo è 
il ritorno al punto di partenza. Nel caso del ritorno spirituale (metaforicamente, come nel verso di Mal) al Signore, shub 
può significare "ritornare" a Lui e obbedirgli (cfr. Dt 30:2). 
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Zaccaria, padre di Giovanni: “Non temere, Zaccaria, perché la tua preghiera è stata esaudita; tua 

moglie Elisabetta ti partorirà un figlio, e gli porrai nome Giovanni […] sarà grande davanti al Signore 

[…] convertirà molti dei figli d'Israele al Signore, loro Dio” (Mt 1:13-16). Quei Giudei avevano 

proprio bisogno di pentirsi per le loro violazioni del patto stipulato al Sinai (Es 20) “prima che venga 

il giorno del SIGNORE”. Circa 40 anni più tardi arrivò quel giorno tremendo su Gerusalemme quando 

fu distrutta dai Romani nel 70 E.V.. Pertanto anziché inaugurare un’era di pace, l’opera di Giovanni 

suscitò nella mente del popolo un’attesa del messia e una disposizione d’animo tale da accoglierlo 

quando sarebbe apparso. 

Ottava critica: « Infine, ci sono diversi conflitti tra la presunta natura di Gesù e la messianicità: (a) In 

nessun punto dell'Antico Testamento il potere di redenzione dal peccato e l'autorità della salvezza 

spirituale sono attribuiti al messia. (b) Da nessuna parte l'Antico Testamento menziona il potere e la 

gloria del messia in cielo; da nessuna parte si dice che il messia sia Dio. (c) Da nessuna parte 

nell'Antico Testamento, Dio afferma di essere un uomo o il figlio dell'uomo. Infatti Num. 23:19 dice 

specificamente "Dio non è un uomo, perché possa mentire, né un figlio d'uomo, perché possa 

pentirsi". (d) E infine, la parola "messia" significa "unto". Per di più re e sacerdoti venivano unti 

regolarmente come segni di distinzione e autorità in tutto l'Antico Testamento. Lev. 4:3 dice: "Se 

pecca il sacerdote che è stato unto". In particolare, Isaia 45:1 dice: "Così dice il Signore al suo 

consacrato, a Ciro", e 2 Sam. 23:1 dice: "Ora queste sono le ultime parole di Davide... l'unto del Dio 

di Giacobbe". Ciò significa che Ciro e Davide possono rivendicare il ruolo di messia? I messia o unti 

dell'Antico Testamento non erano immuni dal peccato né rivendicavano l'uguaglianza con Dio. La 

parola "messia" non significa né santità né pietà.» 

Rispondiamo punto per punto: 

(a) In nessun punto dell'Antico Testamento il potere di redenzione dal peccato e l'autorità della 

salvezza spirituale sono attribuiti al messia. 

Questa affermazione è vera solo se si esclude a priori l’esegesi che gli scrittori neotestamentari hanno 

fatto di certi testi come il cap. 53 di Isaia. Prendiamo per esempio ciò che disse l’apostolo Pietro in 

merito: “Egli stesso portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce, affinché noi, morti al 

peccato, viviamo per la giustizia; e per le sue lividure siete stati guariti.” (1Pt 2:24, ND). Pietro sta 

parlando della missione di Yeshùa citando un passo del profeta Isaia come prova della sua 

messianicità: “Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre 

iniquità; il castigo, per cui abbiamo pace, è caduto su di lui e mediante le sue lividure noi siamo stati 

guariti” (Is 53:5). Qualche versetto dopo Isaia scrive: “Ma il SIGNORE ha voluto stroncarlo con i 

patimenti. Dopo aver dato la sua vita in sacrificio per il peccato, egli vedrà una discendenza, 
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prolungherà i suoi giorni, e l'opera del SIGNORE prospererà nelle sue mani” (v. 10)10. Sarà l’esegesi 

dei discepoli di Yeshùa ad applicare questi passi alle vicende del loro maestro. Dobbiamo però 

riconoscere che gli studiosi ebrei non avevano alcuna idea di un messia sofferente e, peggio ancora, 

che sarebbe morto per mano dei romani. Per loro il messia era un re vittorioso che avrebbe restaurato 

la gloria del regno di Davide sulla terra. Tuttavia non significa che avessero ragione. La rivelazione 

di Dio è progressiva e ciò che era nascosto nelle epoche passate sarebbe venuto alla luce al tempo da 

Lui stabilito. Pietro lo dice in questo modo: “Intorno a questa salvezza indagarono e fecero ricerche 

i profeti, che profetizzarono sulla grazia a voi destinata. Essi cercavano di sapere l'epoca e le 

circostanze cui faceva riferimento lo Spirito di Cristo che era in loro, quando anticipatamente 

testimoniava delle sofferenze di Cristo e delle glorie che dovevano seguirle. E fu loro rivelato che 

non per se stessi, ma per voi, amministravano quelle cose che ora vi sono state annunciate da coloro 

che vi hanno predicato il vangelo, mediante lo Spirito Santo inviato dal cielo: cose nelle quali gli 

angeli bramano penetrare con i loro sguardi” (1Pt 1:10-12). Paolo è ancor più diretto: “A me, dico, 

che sono il minimo fra tutti i santi, è stata data questa grazia di annunciare agli stranieri le insondabili 

ricchezze di Cristo e di manifestare a tutti quale sia il piano seguito da Dio riguardo al mistero che è 

stato fin dalle più remote età nascosto in Dio, il Creatore di tutte le cose;  affinché i principati e le 

potenze nei luoghi celesti conoscano oggi, per mezzo della chiesa, la infinitamente varia sapienza di 

Dio, secondo il disegno eterno che egli ha attuato mediante il nostro Signore, Cristo Gesù”11 (Ef 3:8-

11). 

Quindi non è proprio vero che nelle Scritture Ebraiche non si parla del messia sofferente che sarebbe 

infine morto per i nostri peccati. Come dice Paolo nel testo di Efesini, Dio si serve della chiesa per 

annunciare queste verità un tempo velate. L’ostinazione dei sapienti ebrei a non riconoscere il messia 

nella sua duplice veste di redentore e re non implica che le Scritture Ebraiche non ne parlino. 

(b) Da nessuna parte l'Antico Testamento menziona il potere e la gloria del messia in cielo; da nessuna 

parte si dice che il messia sia Dio. 

La prima parte della critica è sbagliata dato che almeno un testo ne parla: “Io guardavo, nelle visioni 

notturne, ed ecco venire sulle nuvole del cielo uno simile a un figlio d'uomo; egli giunse fino al 

vegliardo e fu fatto avvicinare a lui; gli furono dati dominio, gloria e regno, perché le genti di ogni 

popolo, nazione e lingua lo servissero. Il suo dominio è un dominio eterno che non passerà, e il suo 

regno è un regno che non sarà distrutto” (Dn 7:13,14). 

Per quanto riguarda la seconda parte siamo perfettamente d’accordo con McKinsey. Questa critica è 

comprensibile dato che il dogma trinitario è il comune denominatore di quasi tutte le chiese cosiddette 

                                            
10 Corsivo aggiunto. 
11 Idem. 
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“cristiane”. L’errore del McKinsey è attribuire il dogma ai testi greci della Bibbia, cosa che non ha 

consistenza. 

(c) Da nessuna parte nell'Antico Testamento, Dio afferma di essere un uomo o il figlio dell'uomo. 

Vale la stessa osservazione del punto sopra; Le Scritture non dicono mai che il messia sia Dio 

incarnato. 

(d) E infine, la parola "messia" significa "unto". Per di più re e sacerdoti venivano unti regolarmente 

come segni di distinzione e autorità in tutto l'Antico Testamento. […] Ciò significa che Ciro e Davide 

possono rivendicare il ruolo di messia? I messia o unti dell'Antico Testamento non erano immuni dal 

peccato né rivendicavano l'uguaglianza con Dio. La parola "messia" non significa né santità né pietà. 

L’unzione consisteva nello spargere un olio speciale12 sul capo della persona scelta per indicare che 

era stata  chiamata da Dio e preparata per un preciso compito di comando o responsabilità.  

I termini italiani “messia” e “cristo” sono l’italianizzazione, rispettivamente,  della parola ebraica  

mashìakh e della parola greca christòs. Entrambi significano  “unto”. Mashìakh implica un'unzione 

per un ufficio o una funzione speciale. Pertanto Davide era l’unto di Dio, come tutti i re che seguirono 

(1Sam 2:10; 10:1). Anche i sacerdoti erano unti (Es 29:5-9; 30:30; 40:15; Lv 6:15; 1Cro 29:22) così 

come i profeti (1Cro 16:22). Perfino i re non israeliti a volte furono unti da un profeta di Dio (1Re 

19:15). Riguardo all’unzione di Ciro è piuttosto improbabile che venisse unto letteralmente da un 

profeta di Dio. In questo caso l’unzione rappresenta l’incarico conferito al re Ciro di liberare il popolo 

d’Israele dalla schiavitù babilonese; Ciro agì come l’unto del Signore. 

Sebbene tutti questi tipi di persone agissero come messia o unti non significa che essi poterono 

rivendicare il ruolo del messia per eccellenza, Yeshùa. Per esemplificare, i re d’Israele erano 

giustamente onorati come unti del Signore dai loro sudditi, ma il messia promesso, che attendevano 

con ansia, sarebbe stato il re dei re, un re speciale, il re del regno di Dio. Si può anche parlare di tipo 

e antitipo. Nell'esegesi biblica il tipo è un'immagine o una rappresentazione di una cosa, di un 

avvenimento o una persona che dovrà avere un futuro adempimento. L'antitipo è la realtà di ciò che 

il tipo rappresenta. Il tipo è l'ombra, l'antitipo è la realtà (cfr. Eb 10:1; 1Cor 10:6; 1Pt 3:21). Quindi i 

personaggi definiti unti o mashìakh erano una prefigurazione (typos) del vero messia (antitypos) che 

Dio avrebbe inviato a suo tempo per salvare l’umanità penitente. 

Come sottolineano gli studiosi Yasmina Khazan e Gianni Montefameglio «Nell'intera Bibbia Yeshùa 

è l'unico ad essere stato unto per tutti e tre gli  incarichi: profeta, sommo sacerdote e re. Egli è il 

profeta, il sommo sacerdote  e il re per eccellenza. Ciò per disposizione di Dio stesso: "Dio, il tuo 

Dio,  ti ha unto con olio di letizia, a preferenza dei tuoi compagni". - Eb 1:9; cfr.  Sl 45:7.»13 

                                            
12 La ricetta per l’olio dell’unzione la troviamo in Es 30:23-25,  conteneva mirra vergine, cinnamomo, canna aromatica, 
cassia e olio d’oliva. 
13 Dalla rubrica Parole Bibliche n. 10 – mashìakh – christòs – della Facoltà. 
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Che «la parola “messia” non significa né santità né pietà» è un po’ la scoperta dell’acqua calda, ma 

ciò non esclude che Yeshùa era ed è “il santo di Dio” (Mr 1:24; Gv 6:69). Naturalmente il santo per 

eccellenza resta Dio: “«A chi dunque mi vorreste assomigliare, a chi sarei io uguale?» dice il Santo” 

(Is 40:25). Che poi Yeshùa manifestasse anche eusèbeia, pietà (leggi santa devozione), è provato 

dalla sua esistenza, come testimoniano gli evangeli e l’autore del libro di Ebrei: “Nei giorni della sua 

carne, con alte grida e con lacrime egli offrì preghiere e suppliche a colui che poteva salvarlo dalla 

morte ed è stato esaudito per la sua pietà (timore di Dio, TNM)” (Eb 5:7). 

Nel prossimo numero di Ricerche Bibliche tratteremo il cap. 7 di Biblical Errancy sempre incentrato 

su Yeshùa dal tema: Gesù III - Carattere, Ingannevolezza. 

 
TORNA ALL’INDICE 
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Fausto Salvoni 
Le dieci vergini 

 
 

 

Nota degli editori di Bibbiaoggi. Questa parabola de Le dieci vergini (Matteo 25,1-13) è tratta dagli 
appunti scritti a mano di Fausto Salvoni (1907-1982) sulle parabole di Gesù. Le note riportate in 
parentesi e alcune parti del testo sono di Paolo Mirabelli, che ha curato la revisione, strutturato la 
parabola e riformulato alcune espressioni. La trascrizione dei testi è di Cesare Bruno e Roberto 
Borghini. 
 
La parabola de Le dieci vergini (Matteo 25,1-13) si trova solo presso Matteo, anche se alcuni tratti -

lampade, nozze, sala delle nozze, sposo - ricorrono anche altrove. Si tratta di immagini sulla bocca di 

Gesù che possono essere state riportate più volte nella tradizione evangelica. Il brano ha suscitato 

molte discussioni tra gli studiosi. Ne accenniamo soltanto due. La prima: si tratta di un’allegoria o di 

una parabola? Alcuni studiosi vi vedono un’allegoria della solennità pasquale: la mezzanotte evoca 

l’esodo, il banchetto la cena pasquale, il grido dello sposo l’urlo degli egiziani alla morte dei 

primogeniti, le lampade il fuoco su cui si coceva l’agnello (cfr. Esodo12,11.29.30). In tal modo però 

il racconto biblico si trasforma in un insieme di dati misteriosi e occulti. Lo stesso si dica pure della 

interpretazione allegorica secondo la quale le vergini stolte simboleggiano i maestri giudaici: in 

questo caso l’allegoria si rivolge contro l’ipocrisia farisaica. Non c’è nessun indizio di una ipocrisia 

nel testo, per cui occorre rivedere la parabola nel contesto stesso di Matteo, come cercheremo di fare. 

La seconda: la parabola risale a Gesù o è una creazione mattaica? Anche qui vi sono due correnti: per 

alcuni autori, ad esempio Joachim Jeremias (teologo luterano ed esegeta del Nuovo Testamento, 

autore del libro: Le parabole di Gesù), risale al Gesù storico, per altri è una creazione della chiesa. 

Di questa opinione è Karl Paul Donfried (teologo luterano), dal quale trarrò spunti nel corso della mia 

esegesi, anche se non ne condivido in pieno la conclusione. A noi interessa il senso della parabola 

come si trova ora in Matteo. Partirò da unità che vanno sempre più estendendosi per cercare il senso 

della parabola-allegoria. 

 

La parabola in se stessa. Per illustrare in qualche modo il regno dei cieli, Matteo presenta le dieci 

“vergini”: cinque delle quali provviste di olio (le prudenti) e cinque prive di esso (le stolte). Il punto 

centrale sta nel fatto che l’ingresso al regno non è automatico, ma esige la presenza dell’olio per le 

lampade. Non si capirebbe l’insistenza su questo punto se non avesse un significato preciso. Ma dalla 

parabola non si possono trarre indizi per spiegare che cosa rappresenti l’olio. 
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L’olio. Per la sua identificazione, noi vediamo che la quinta sezione dei discorsi mattaici (23-25) 

insiste molto nel praticare e nell’osservare ciò che Gesù ha comandato. La conclusione (25, 31-46) 

mostra come base del giudizio finale una serie di azioni, come dare da mangiare agli affamati, da bere 

agli assetati, accogliere i forestieri, coprire i nudi, visitare gli ammalati e i carcerati. Da esse dipenderà 

l’ingresso nel regno, per cui si può pensare che anche la parabola parli della medesima realtà e che di 

conseguenza l’olio sia appunto simbolo delle “opere della fede” (o della “fede che opera per mezzo 

dell’amore”). Esse sono appunto il motivo della separazione (come nel giudizio) tra le vergini stolte 

e le sagge. Anche la venuta dello sposo rientra nel tema del quinto gruppo d’insegnamento mattaico, 

in quanto richiama il giudice escatologico (24,30-36.50; 25,19s.31-33). Esso ritardava (24,34-48; 

25,5) ma i cristiani non devono raffreddarsi (24,12); solo colui “che perdura sino alla fine (nell’attuare 

l’amore) sarà salvato” (24,13). Bisogna quindi essere vigilanti, perché può venire da un istante 

all’altro, ma quando verrà bisogna essere preparati. Questo secondo aspetto è sottolineato dalla 

parabola. Quelli che si addormentano (muoiono) preparati sono come le vergini dotate d’olio; quelli 

che muoiono senza opere, non sono preparati e mancano di olio come le vergini stolte; sono come i 

farisei ipocriti che all’esterno sembrano buoni ma all’interno non sono tali; sono come le tombe 

bianche al di fuori, ma piene di marciume all’interno (23,27). Nel Midrash  ebraico l’olio è il simbolo 

delle opere buone. Riferendosi alla frase “mescolato in olio” di Numeri (7,19), così commenta il 

Midrash: “Allude alla Torah, il cui studio deve essere mescolato con le opere buone, in accordo con 

quanto abbiamo ora detto”. 

 

Il senso della parabola nel contesto del vangelo. Quanto abbiamo detto fin qui si accorda con tutto 

l’insegnamento del vangelo di Matteo e specialmente con il primo insegnamento di Gesù: quello del 

cosiddetto sermone della montagna. Anch’esso termina con lo stolto e il saggio (come nella parabola 

delle vergini): il primo edifica la casa sulla sabbia perché ascolta e non fa, il secondo sulla roccia 

perché ascolta e fa (7,23-27). Lo stolto è simile a un albero che non reca frutti (7,17s), che con la 

bocca dice “Signore, Signore”, ma non compie la volontà del Padre (7,21; 25,11), costoro si 

sentiranno dire: “Non vi conosco” (7,23; 25,12). Occorre quindi essere preparati. La porta chiusa è 

pur essa un tema amato da Matteo. Nel giorno finale Gesù starà alla porta (24,33) e vi farà passare le 

persone pronte (25,10; 7,21). Non si tratta di una porta facile, perché è stretta quella che conduce alla 

salvezza, ma larga e spaziosa quella che conduce alla rovina (7,13-14). Per questo non vi passano i 

farisei, che anzi la chiudono di fronte agli altri (23,13), perché “dicono ma non fanno” (23,3). In 

Matteo 5,14-16 le buone opere sono presentate come una lampada luminosa che è vista dagli altri. 

Ora una lampada non poteva essere senza olio, che serviva per accenderla. In tale modo si dà gloria 

a Dio. Queste opere devono essere superiori a quelle dei farisei, pena l’espulsione dal regno. Anche 
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l'incontro con Gesù “sposo”, assimilato alla festa nuziale, è un tema assai noto presso Matteo: si 

ricordi la festa nuziale alla quale gli invitati non vogliono partecipare (22,1-14). Al banchetto delle 

nozze occorre partecipare con l’abito adatto. L’amore di Dio verso il suo popolo (Israele) è pur esso 

presentato come un matrimonio: “Io passai ancora vicino a te e ti vidi. Ed ecco, era giunto il tempo 

dell'amore per te. Allora io stesi il lembo del mio mantello su di te e coprii la tua nudità (Era questo 

uno dei modi con cui si potevano realizzare le nozze). E ti feci il mio giuramento e conclusi un patto 

con te: parola del Signore Dio. E così divenisti mia” (Ezechiele16,8-9; cfr. Osea 2 e il libro del 

Cantico dei Cantici). 

 

Il senso del vocabolo “vergine” alla luce del Nuovo Testamento. Il Nuovo Testamento ci può far 

capire il senso di “vergine”: Gesù è lo sposo per Matteo e quindi la vergine, che è la sposa, è la chiesa. 

Paolo così dice a quei di Corinto: “Io sento una gelosia divina per voi, perché io vi ho fidanzati a 

Cristo per presentarvi come una vergine pura al vostro sposo” (2 Corinzi 11,12).  Nella sua parabola 

Matteo si riferisce come Paolo al tempo dell’intervallo tra la conversione e la parusia, quando si 

attuerà il matrimonio tra Gesù e la sposa (Apocalisse 22). Le vergini stanno per tutti i discepoli, che 

si incontreranno con lo sposo. Non sono ragazze giovani, ma discepoli di Cristo, adulti e consacrati 

a Lui. Essi sono la sposa, non le amiche della sposa. Ma che ora vi siano tra i credenti anche alcuni 

che non sono veramente tali appare dalla parabola del grano e della zizzania (13,24-30), dall’allegoria 

della rete (13,47-50), dalla scena del giudizio (25,31-46). 

 

Le stolte e le avvedute. Se l’olio indica le opere che provengono dalla fede, diviene chiaro che le 

vergini sagge non possono trasferire il loro olio alle stolte: è infatti impossibile trasferire ad altri la 

nostra “obbedienza”, com’è pure assurdo comperare le opere buone dai venditori (25,9). Le stolte 

cercano di comprare l’olio ma non serve a nulla: lo sposo le ascolta (anche se la porta è chiusa) e le 

respinge perché non si erano preparate al momento giusto. “Non si può raccogliere uva dalle spine, 

né fichi dai rovi; ogni albero buono produce frutti buoni e ogni albero cattivo, frutti cattivi” (7,16-

20). Ne deriva che implicitamente viene esclusa ogni indulgenza, ogni merito mio a favore degli altri. 

Quello che conta è solo l’amore di Dio in Gesù, che si manifesta nel discepolo attraverso il suo agire 

corrispondente e coerente. Io posso aiutare gli altri con il buon esempio, con la preghiera, ma ognuno 

si prepara con la sua vigilanza all’incontro con lo sposo. Questo è il senso inteso da Matteo nel riferire 

la parabola di Gesù (25,13). 

Conclusione. L’invito alla vigilanza vale per tutti. Al tempo della stesura del vangelo di Matteo vi 

erano cristiani già morti, e si sentiva il ritardo di Gesù che viene a mezzanotte. Anche gli ebrei, 
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che attendevano la venuta del Messia, vi andavano incontro con i loro sforzi per attuarlo. Si pensi agli 

esseni e agli zelanti nella legge. Ma anch’essi in questo ritardo del Messia si dovevano preparare con 

opere di ravvedimento, come disse Giovanni il Battista: “Fate frutti di ravvedimento”. L’unica vera 

preparazione sta nel compiere la volontà del Signore e riconoscere in Gesù l’inviato di Dio. Altrimenti 

la porta sarà chiusa e inutilmente vi si busserà. Non si può rimandare definitivamente la conversione 

perché può sopravvenire la morte e allora non sarà più possibile alcun cambiamento. Nel pensiero di 

Gesù la parabola era anche un invito al ravvedimento, con un comportamento coerente, atto ad 

accogliere Gesù, come Messia e Cristo. Si noti come anche Gesù affermasse: “Ravvedetevi perché il 

regno di Dio è vicino” (4,17). 

TORNA ALL’INDICE 

 

Yasmina Khazan 
Il difficile passo di Eb 1:10-12 

 
 

Si legge in Eb 1:10-12:  

“Tu, Signore, nel principio hai fondato la terra 
e i cieli sono opera delle tue mani. 

Essi periranno, ma tu rimani; 
invecchieranno tutti come un vestito, 

e come un mantello li avvolgerai e saranno cambiati; 
ma tu rimani lo stesso, 

e i tuoi anni non avranno mai fine”. 
 

   Questo bellissimo inno al Creatore è citato da Sl 102:25-27. Senonché, all’inizio di Eb 1:10 è detto: 

“E ancora:”, poi seguito dalla citazione dal salmo. Questo “e ancora” si riallaccia al v. 8: “Parlando 

del Figlio dice:”. L’omileta ispirato, autore della cosiddetta Lettera agli ebrei, sta di fatto applicando 

al Figlio, a Yeshùa, ciò che il salmo riferiva a Dio.  

   Vi è forse implicata la dottrina trinitaria cattolica, mantenuta anche dai protestanti? Solo chi non 

conosce bene tale dottrina (che affonda le sue basi nel paganesimo) può avvalersi di questo passo 

biblico. Infatti, stando alla dottrina, Padre e Figlio – pur ritenuti entrambi Dio – sono due persone 

diverse, per cui il Creatore, ovvero il Padre, non può essere il Figlio. Eb 1:10-12, in cui tra l’altro non 

si fa menzione del santo spirito di Dio, non può quindi essere utilizzato ai fini trinitari. Rimane però 

intatta la questione: come è possibile che ciò che nel salmo era inequivocabilmente riferito a Dio sia 

applicato a Yeshùa? 

   La Watchtower, che trinitaria non è, così argomenta: «Perché Ebrei 1:10-12 cita Salmo 102:25-27 

e lo applica al Figlio, quando il salmo dice che è rivolto a Dio? Perché il Figlio è colui mediante il 

quale Dio compì le opere creative descritte dal salmista. (Vedi Colossesi 1:15, 16; Proverbi 8:22, 27-
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30). Si noti che in Ebrei 1:5b si cita 2 Samuele 7:14 e lo si applica al Figlio di Dio. Sebbene quel 

passo si applicasse inizialmente a Salomone, la successiva applicazione a Gesù Cristo non significa 

che Salomone e Gesù siano la stessa persona. Gesù è “più grande di Salomone” e compie un’opera 

prefigurata da Salomone. — Luca 11:31». - Ragioniamo facendo uso delle Scritture pag. 412, § 2; il 

corsivo è nel testo. 

   Che «il Figlio è colui mediante il quale Dio compì le opere creative descritte dal salmista» non ci 

sono dubbi, ma in Eb 1:10 non detto ‘tu, Signore, nel principio hai fondato la terra mediante tuo 

Figlio’ o qualcosa di simile, ma proprio: “Tu, o Signore, in principio gettasti le fondamenta della 

terra, e i cieli sono opera delle tue mani” (TNM; corsivo aggiunto per enfatizzare). Vero è anche che 

«in Ebrei 1:5b si cita 2 Samuele 7:14 e lo si applica al Figlio di Dio», osservare però: «Sebbene quel 

passo si applicasse inizialmente a Salomone, la successiva applicazione a Gesù Cristo non significa 

che Salomone e Gesù siano la stessa persona», confonde solo le acque. Si ragioni davvero sul v. 5: 

“A quale angelo Dio ha mai detto: «Tu sei mio figlio; io oggi ti ho generato»? E ancora: «Io diventerò 

suo padre, e lui diventerà mio figlio»”? (TNM). Qui il paragone è solo tra Salomone e Yeshùa, tanto 

che al v.  6 è poi detto: “Quando invece manda di nuovo il suo Primogenito sulla terra abitata, dice: 

«E tutti gli angeli di Dio gli rendano omaggio»” (TNM; corsivo aggiunto per enfatizzare). Nel 

paragone, Yeshùa è superiore non solo a Salomone ma anche agli angeli. In Eb 1:10, però, non siamo 

affatto in presenza di un paragone ma di una vera e propria identificazione: “Tu, o Signore, in 

principio gettasti le fondamenta della terra, e i cieli sono opera delle tue mani” (TNM). Nel salmo, 

“Tu” è Dio e in Eb è Yeshùa. L’argomentazione della Watchtower cerca soltanto di sviare dal 

problema, che è e rimane: Come è possibile che ciò che nel salmo era inequivocabilmente riferito a 

Dio sia applicato a Yeshùa? Che Yeshùa non sia Dio e che sia a Lui inferiore è biblicamente certo.14    

   Qual è la corretta esegesi di Eb 1:10, soprattutto in considerazione del fatto che l’agiografo si 

richiama sotto ispirazione a Sl 102:25-27, che originalmente era rivolto a Dio? La questione sembra 

davvero un tormentoso rompicapo. I biblisti conoscono per esperienza quel sintomo interiore che 

indica che la migliore spiegazione che si è trovata su una questione biblica non convince del tutto e 

che nel contempo dà la sensazione, se non la certezza, che una spiegazione migliore, quella giusta, 

c’è. 

   Nell’affrontare il problema posto da Eb 1:10 la soluzione può e deve essere ricercata unicamente 

nel puro e assoluto monoteismo biblico. Cedere, sulla base di una lettura superficiale di Eb 1:10, alla 

                                            
14 Col 1:16,17 impedisce di ritenere che Yeshùa sia stato il Creatore. La questione trinitaria è poi superata dalle 
decine di passi biblici che la negano (parallelamente abbiamo la storia del trinitarismo che mostra come questa 
dottrina pagana si sia infilata nel cosiddetto Cristianesimo). Eb 1:10 non può contraddire il resto della Sacra 
Scrittura. 
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facile conclusione che Yeshùa sia il Creatore sarebbe banale e metterebbe in discussione tutto il resto 

della Bibbia.  

   Il mio collega Gianni Montefameglio ha pubblicato un commentario della cosiddetta Lettera agli 

ebrei. Si trova nel corso magistrale neotestamentario (5° anno) La cosiddetta Lettera agli ebrei. Vero 

è che non approfondisce la questione qui sollevata, però mostra che l’autore sacro citò dalla Settanta 

(cfr. la lazione 3, “Siedi alla mia destra”). Questo dato è molto importante. 
 
   Analizziamo dunque il richiamo di Eb 1:10 al Sl 102, il quale non è un salmo messianico ma un 

salmo di lamentazione individuale, il quinto dei salmi penitenziali. Non essendo il Sl 102 un salmo 

messianico, è evidente che l’autore ispirato di Ebrei cita i vv. 25-27 unicamente per riferirsi 

all’eternità e alla immutabilità di Dio. Non essendo un salmo messianico, la sezione citata in Eb 1:10-

12 (i vv. 25-27 di Sl 102) non costituisce un adempimento ma è, appunto, solo una citazione. La 

questione è allora: perché fa questa citazione parlando di Yeshùa?  

   Vediamo lo schema di Eb 1. Ai vv. 1-4 abbiamo un prologo: Dio, che in passato ha parlato per 

mezzo dei profeti, ora ha parlato per mezzo di Yeshùa, attraverso cui ha creato i mondi e che ha messo 

a capo di tutto; Yeshùa “è il riflesso della gloria di Dio e l’immagine esatta del suo stesso essere” (v. 

3, TNM), egli “è diventato superiore agli angeli, dal momento che ha ereditato un nome più grande 

del loro” (v. 4, TNM). Fin qui abbiamo una chiara differenza tra Dio e Yeshùa, il quale è inferiore a 

Lui e da Lui è stato elevato alla massima posizione, tanto da potersi sedere “alla destra della Maestà 

nell’alto dei cieli” (v. 3b, TNM). In questo prologo Yeshùa è presentato come superiore agli angeli. 

Ai vv. 5-9 è esplicitata la superiorità di Yeshùa rispetto agli angeli. Tra parentesi, Yeshùa non è mai 

stato un angelo, per cui che sia diventato superiore a loro va inteso alla luce di Ef 1:20,21 (cfr. 1Pt 

3:22). Fin qui è tutto facilmente comprensibile. 

   La svolta si ha ai vv. 10-12. Il v. 13 conclude Eb 1 ribadendo la superiorità di Yeshùa sugli angeli. 

I vv. 10-12 sono innestati nel quadro della superiorità di Yeshùa rispetto agli angeli. È questo il tema 

centrale. Ai vv. 10-12 l’agiografo compie un’operazione ermeneutica molto ardita: cambia il soggetto 

del salmo 102: nel testo originario il soggetto è Dio, nel testo citato il soggetto è però Yeshùa. Perché 

passa dal teologico al cristologico? La chiave sta nel contesto: Yeshùa superiore agli angeli; ma anche 

nel contenuto della citazione. Che cosa si voleva affermare in Sl 102:25-27? Che Dio è eterno e 

immutabile, che tutto si consuma e passa ma Dio no. Lo scrittore di Ebrei va oltre la superiorità di 

Yeshùa sugli angeli. L’agiografo intende affermare che Yeshùa è ora eterno e immutabile. “Gesù 

Cristo è lo stesso, ieri, oggi e per sempre” (Eb 13:8, TNM). In poche parole, Yeshùa ha ora le stesse 

prerogative di Dio. Con la sua citazione l’agiografo dà concretezza a ciò che già aveva affermato in 

1:3: Yeshùa “è il riflesso della gloria di Dio e l’immagine esatta del suo stesso essere” (TNM). Le 

21



prerogative di Dio sono diventate anche quelle di Yeshùa, che Dio ha innalzato sopra tutto e tutti 

ponendolo alla sua destra. 

   Questa operazione ermeneutica molto ardita l’agiografo la fa giocando sul termine κύριος (kýrios), 

“signore”. Nel testo ebraico si legge in Sl 102:26-28:  

25  
שְׁנֹותֶי�׃ דֹּורִים בְּדֹור יָמָי חֲצִיבַּ  אַל־תַּעֲלֵנִי אֵלִי אֹמַר  
26  

שָׁמָיִם׃ יָדֶי� וּמַעֲשֵׂה יָסַדְתָּ  הָאָרֶץ לְפָנִים  
27  

וְיַחֲ�פוּ׃ תַּחֲלִיפֵם כַּלְּבוּשׁ יִבְלוּ כַּבֶּגֶד וְכֻלָּם תַעֲמֹד וְאַתָּה יאֹבֵדוּ ׀ הֵמָּה  
28  

יִתָּמּוּ׃ לאֹ וּשְׁנֹותֶי� וְאַתָּה־הוּא  
 

25 Dico: Dio di me, non fare salire me nel mezzo [di] giorni [di] giorni di me, per generazione di 
generazione [sono gli] anni di te, 26 a[gli] inizi la terra fondasti e opera di mani di te [sono i] cieli, 27 
essi periranno, ma tu stai e tutti essi come la veste si logorano, come il vestito muterai essi e 
muteranno, 28 ma tu [sei lo] stesso e [gli] anni di te non termineranno. 
 
   Nella Settanta greca questo passo si trova parzialmente in Sl 101:26-28: 
26 κατ' ἀρχὰς σύ, κύριε, τὴν γῆν ἐθεμελίωσας, καὶ ἔργα τῶν χειρῶν σού εἰσιν οἱ οὐρανοί: 27 αὐτοὶ 
ἀπολοῦνται, σὺ δὲ διαμενεῖς, καὶ πάντες ὡς ἱμάτιον παλαιωθήσονται, καὶ ὡσεὶ περιβόλαιον ἀλλάξεις 
αὐτούς, καὶ ἀλλαγήσονται: 28 σὺ δὲ ὁ αὐτὸς εἶ, καὶ τὰ ἔτη σου οὐκ ἐκλείψουσιν. 
26 In principio, Signore, tu fondasti la terra, e i cieli sono opera delle tue mani: 27 essi passano, ma tu 
rimani, e tutti si consumano come un vestito, e come un vestito tu li trasformi, ed essi cambiano: 28 
ma tu sei quello, e i tuoi anni non verranno meno. 
 
   Come si vede dal raffronto, al v. 26 del testo ebraico si ha “a[gli] inizi la terra fondasti e opera di 

mani di te [sono i] cieli”, con il soggetto “tu” sottinteso. Nella Settanta, però, si legge σύ, κύριε, (sý, 

kýrie), “tu, o Signore”. Come sappiamo, il termine κύριος (kýrios) è applicato nelle Sacre Scritture 

Greche sia a Dio che a Yeshùa. La citazione fatta dallo scrittore di Ebrei corrisponde al testo della 

LXX, non a quello ebraico: 

Settanta: κατ' ἀρχὰς σύ, κύριε, τὴν γῆν ἐθεμελίωσας, καὶ ἔργα τῶν χειρῶν σού εἰσιν οἱ οὐρανοί: αὐτοὶ 
ἀπολοῦνται, σὺ δὲ  
Ebrei:     σὺ κατ' ἀρχάς, κύριε, τὴν γῆν ἐθεμελίωσας, καὶ ἔργα τῶν χειρῶν σού εἰσιν οἱ οὐρανοί· αὐτοὶ 
ἀπολοῦνται, σὺ δὲ 
Settanta: διαμενεῖς, καὶ πάντες ὡς ἱμάτιον παλαιωθήσονται, καὶ ὡσεὶ περιβόλαιον ἀλλάξεις αὐτούς, 
καὶ ἀλλαγήσονται 
Ebrei:   διαμένεις· καὶ πάντες ὡς ἱμάτιον παλαιωθήσονται, καὶ ὡσεὶ περιβόλαιον ἑλίξεις αὐτούς, ὡς 
ἱμάτιον καὶ ἀλλαγήσονται·  
 
   Si notino: il cambio di posizione di σύ; il futuro indicativo del verbo ἑλίσσω ἑλίξεις, “avvolgerai”, 

al posto del futuro indicativo del verbo ἀλλάσσω, ἀλλάξεις, “cambierai”; e l’aggiunta di ὡς ἱμάτιον, 

“come un indumento”. Questi elementi mostrano che l’agiografo citava a memoria.  
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   Giocando con la doppia valenza di κύριος (kýrios), l’agiografo può riferirsi a Yeshùa Signore. Non 

certo per affermare che lui e Dio sono la stessa persona, ma per mostrare nel modo più efficace che 

Yeshùa ha ora le stesse prerogative di Dio. Non si dimentichi infatti il contesto: l’inarrivabile 

superiorità di Yeshùa, che “è il riflesso della gloria di Dio e l’immagine esatta del suo stesso essere” 

(v. 3, TNM). Ma Yeshùa non è Dio.  
 
   La creazione è precaria, passa, ma Yeshùa è ora eterno e immutabile. Anche dopo che cieli e terra 

passeranno, Yeshùa rimarrà. Yeshùa, “dopo essere stato reso perfetto, è diventato causa di salvezza 

eterna per tutti quelli che gli ubbidiscono, perché è stato nominato da Dio sommo sacerdote alla 

maniera di Melchìsedec” (5:9,10, TNM), ovvero per sempre. – Cfr. Sl 110:4; Eb 5:6; 7:17. 
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Franz Burkard 
La quarta bestia nella visione di Dn 7 

 
 

Daniele così descrive la quarta bestia che si oppone al regno dei Santi dell’Altissimo: 
7 Io continuavo a guardare le visioni notturne, ed ecco una quarta bestia spaventosa, terribile, 

straordinariamente forte. Aveva grossi denti di ferro; divorava, 
sbranava e stritolava con le zampe ciò che restava; era diversa 
da tutte le bestie precedenti e aveva dieci corna. … 19 Allora 
volli conoscere la verità intorno alla quarta bestia che era 
diversa da tutte le altre, straordinariamente terribile, che aveva 
denti di ferro e unghie di bronzo, che divorava, sbranava e 
calpestava il resto con le zampe. … 23 Ed egli [uno dei presenti 

(v. 16) che stavano davanti al vegliardo (vv. 9,10] mi disse: «La quarta bestia è un quarto regno 
sulla terra, diverso da tutti i regni, che divorerà tutta la terra, la calpesterà e la frantumerà». 

 

   Ad una prima lettura questa quarta bestia sembra del tutto immaginaria, irreale. Le prime tre bestie 

della visione, sebbene abbiamo strane caratteristiche, sono invece ben identificabili per la loro 

somiglianza a bestie reali: “La prima era simile a un leone e aveva ali d'aquila” (v. 4); “una seconda 

bestia, simile a un orso” (v. 5); “un'altra bestia simile a un leopardo con quattro ali d'uccello sul 

dorso” (v. 6). Logica vuole, in questo contesto, che pure la quarta bestia riproduca un vero animale, 

se pure adornato da elementi simbolici. 

   Lo studioso Urs Staub cercò di identificare la quarta bestia con l’elefante, che secondo lui viene a 

rappresentare l’Impero Macedone, greco, inaugurato da Alessandro il Grande15. Ecco le sue ragioni: 

                                            
15 Othmar Keel / Urs Staub, Hellenismus und Judentum: vier Studien zu Daniel 7 und zur Religionsnot unter Antiochus 
IV, Freiburg, Schweiz: Universitätsverlag; Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 2000. 
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1) Risulta prima di tutto che storicamente l’elefante fece la sua comparsa come animale da guerra con 
Alessandro Magno, e particolarmente nell’esercito siriano dei seleucidi (cfr. 1Maccabei 1:17;3:34; 
8:6; 2Maccabei 11:4). Gli elefanti venivano eccitati al combattimento con bevande fermentate 
(1Maccabei 6:34). Ogni bestia portava sulla groppa un cornac16 e una torre di legno con quattro17 
arcieri. - 1Maccabei 6:35-37. 

2) Molti dell’ambiente siriaco ornavano i loro caschi con raffigurazioni delle larghe orecchie d’elefante, 
per cui questo pachiderma era ben adatto a simboleggiare l’Impero Macedone e i seleucidi. 

3) Nel testo biblico stesso ci sono degli indizi che portano ad identificare la quarta bestia con l’elefante. 
Anzitutto è del tutto diverso dagli animali preceden-
ti, tanto che Daniele riferisce: “Volli conoscere la 
verità intorno alla quarta bestia che era diversa da 
tutte le altre, straordinariamente terribile” (Dn 7:19). Le caratteristiche della quarta bestia si adattano 
bene all’elefante: “Denti di ferro e artigli di rame”, “divorava e stritolava, e calpestava con le zampe 
quello che rimaneva” (Dn 7:19, nuova TNM; cfr. v. 7); le zanne come “denti di ferro”, la proboscide 
come “artigli di rame”, l’elefante azzanna, afferra con la proboscide, stritola e schiaccia ciò che 
incontra e vuole abbattere.  

   Queste sono le argomentazioni dello Staub, il quale presenta molte convergenze a favore 

dell’identificazione della quarta bestia danielica con l’elefante. C’è però da domandarsi perché mai 

l’agiografo non usò direttamente il nome “elefante”. Per le tre precedenti 

bestie usò i nomi di animali esistenti: leone, orso, leopardo. Dn 7 è scritto 

in aramaico, lingua in cui il termine “elefante” esiste. 

   Urs Staub non ignora questa obiezione e dice che Daniele non voleva urtare direttamente la potenza 

seleucida dominante con un’allusione troppo chiara al suo regno. Secondo lo Staub il riferimento 

all’elefante era già chiaro di per sé. In più, Daniele completa l’immagine menzionando le dieci corna 

di cui la bestia era dotata, ovvero i re della dinastia seleucida, a cui aggiunge un corno tutto speciale 

quale simbolo di Antioco Epifane (Dn 7:20). 

 

TORNA ALL’INDICE 

 

 

                                            
 
16 Così è chiamato in India un conducente di elefanti. 
17 Nel testo τέσσαρες (tèssares), “quattro”, e non 32 come erroneamente hanno le versioni greche. 

“La quarta bestia è un quarto regno sulla terra, 
diverso da tutti i regni, che divorerà tutta la terra, 
la calpesterà e la frantumerà”. - Dn 7:23. 
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INTRODUZIONE 

In questo lavoro ho indagato i diversi usi di termini appartenenti alla sfera semantica 

dell’aﾏoヴe, presenti nella sezione neotestamentaria della Bibbia: il sostantivo e la

corrispettiva forma verbale , frequentemente utilizzati in queste opere della 

cristianità, dove assumono, come si può intuire, un rilievo significativo. 

La scelta del tema è derivata dalla curiosità che è nata in me leggendo, in lingua 

originale, alcuni brani del Vangelo e notando il ricorrente uso di questi termini, di rado 

incontrati nel corso dei miei studi e delle mie letture di opere greche appartenenti ad 

epoche anteriori.  

L’iﾐdagiﾐe ヴelati┗a al Nuovo Testamento è preceduta da due capitoli nei quali ho

elaborato alcune considerazioni sull’oIIoヴヴeﾐza delle paヴole pヴesIelte in contesti letterari

di┗eヴsi, pヴiﾏa di tutto ﾐell’Antico Testamento, così come lo si legge nella traduzione dalla

lingua ebraica a quella greca (nella forma della ), cosiddetta dei Settanta, realizzata, 

secondo la tradizione, da settantadue saggi scelti dalle tribù giudaiche in età ellenistica, a 

partire dal regno di Tolemeo II Filadelfo. 

Per questa sezione ho utilizzato alcune accreditate opere, come il Grande Lessico del 

Nuovo Testamento di Kittel-Friedrich, il Dizionario esegetico del Nuovo Testamento di 

Balz-Schneider e il Dizionario dei concetti biblici del Nuovo Testamento di Coenen-

Beyreuther-Bietenhard1, selezionate nella vasta bibliografia disponibile, che mi hanno 

guidato ﾐell’iﾐdi┗iduazioﾐe dei passi ヴelati┗i alle di┗eヴse aIIezioﾐi di  e di

nella parte più antica della Bibbia. Seguono, nel secondo capitolo, alcune considerazioni 

geﾐeヴali, Ioヴヴedate di eseﾏpi, sull’uso di teヴﾏiﾐi Ihe esprimono diverse accezioni del

concetto di amore nella produzione letteraria greca precedente alla composizione del 

Nuovo Testamento: , il più interessante soprattutto per la sua relazione con , 

, del ケuale X attestato l’uso più fヴeケuente, e naturalmente , documentato,

seHHeﾐe ﾐoﾐ spesso, sopヴattutto ﾐell’epiIa aヴIaiIa, ﾐell’oヴatoヴia e ﾐella filosofia del V-IV

1 In queste opere, che riguardano in modo specifico il Nuovo Testamento, alcune parti sono dedicate anche 
all’Antico Testamento.
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secolo, come mostrano alcuni esempi che ho scelto per illustrare la gamma di significati 

assunti dal termine e la sua evoluzione. 

Il teヴzo Iapitolo X iﾐIeﾐtヴato sull’aﾐalisi dei ┗oIaHoli iﾐ ケuestioﾐe ﾐel corpus

neotestamentario, formatosi a partire dal II secolo d. C., quando le comunità cristiane, 

poste di fヴoﾐte al feﾐoﾏeﾐo delle de┗iaﾐze eヴetiIali, a┗┗eヴtiヴoﾐo l’esigeﾐza di riunire in un

testo canonico, che garantisse la correttezza dogmatica, la tradizione orale corrente e gli 

sIヴitti fiﾐo a ケuel ﾏoﾏeﾐto elaHoヴati iﾐtoヴﾐo alla figuヴa e all’iﾐsegﾐaﾏeﾐto di Cヴisto2. Il

Nuovo Testamento è per i cristiani la testimonianza del nuovo patto ( ) tra 

Dio e gli uoﾏiﾐi peヴ il tヴaﾏite di Cヴisto, ﾏeﾐtヴe l’Antico Testamento documenta il patto

precedente, tra Dio e il popolo ebraico, instaurato attraverso la legge mosaica. La novità 

del Nuovo Testamento è costituita dalla venuta di Cristo voluta da Dio per amore verso gli 

uoﾏiﾐi: il teﾏa dell’aﾏoヴe di┗eﾐta duﾐケue Ieﾐtヴale, Iosì Ioﾏe, a li┗ello liﾐguistiIo, X 

deteヴﾏiﾐaﾐte l’utilizzo di teヴﾏiﾐi Ihe espヴiﾏoﾐo ケuesta teﾏatiIa, iﾐ paヴtiIolaヴe di ,

che oscura quasi completamente le altre parole, ereditate dalla tradizione linguistica e 

letteraria greca ed esprimenti concetti analoghi. Una lettura del corpus neotestamentario 

mi ha permesso di individuare e commentare una serie di passi, tra i quali ho selezionato 

quelli più significativi, che testimoniano tutte le possibili sfumature che e

presentano in questi testi sacri. 

Dei Vangeli Sinottici (di Matteo, Marco e Luca), dove compaiono passi paralleli che 

trattano le stesse tematiche e che sono molto simili fra loro, ho scelto tre passi (uno per 

ogni evangelista), che sono testimoni di altrettanti valori di 3; in nota ho indicato i 

passi paralleli che documentano i significati individuati. 

Maggioヴﾏeﾐte pヴofiIua X stata l’iﾐdagiﾐe sulla produzione di Giovanni: il suo Vangelo

si distingue dai Sinottici per la diversa disposizione degli episodi della vita di Gesù, non più 

presentati secondo un criterio geografico-temporale, ma secondo un coerente percorso 

spirituale, che viene ricostruito a vantaggio di una dimensione teologica e trascendente 

2 Il corpus, comprendente gli Atti degli Apostoli, le Epistole di Paolo, Giacomo, Pietro, Giovanni, Giuda e 
l’Apocalisse di Giovanni, è stato composto in greco, anche se già dal II secolo d.C. fu tradotto in latino.
3 I Vangeli, secondo l’ipotesi più tradizionale composti nella seconda metà del I secolo d. C. e attribuiti al
gruppo degli Apostoli, sono portatori della buona novella, cioè della rivelazione della salvezza ad opera di 
Cヴisto. L’opeヴa X il pヴodotto dell’elaHoヴazioﾐe, iﾐ foヴﾏa sIヴitta, della pヴediIazioﾐe oヴale di Gesù. 
Problematica è la questione delle fonti orali e forse anche, in parte, scritte; complesso è anche il rapporto 
tra i Vangeli sinottici, per i quali si è propensi a pensare quello di Marco il più antico, con funzione di 
modello per gli altri due (Matteo e Luca). 
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dell’iﾐsegﾐaﾏeﾐto di Cヴisto. Il suo Vaﾐgelo e la pヴiﾏa delle sue tヴe letteヴe pヴeseﾐtaﾐo, 

rispetto alle altre parti del Nuovo Testamento, di gran lunga il maggior numero di 

testiﾏoﾐiaﾐze dell’uso di  ed una ricca documentazione delle sue possibilità

semantiche. 

All’epistola di Gio┗aﾐﾐi si aggiungono alcune epistole di Paolo, dalle quali ho

estrapolato dei brani incentrati sulla tematica considerata. 

Ad un capitolo conclusivo sono affidate alcune considerazioni generali, che 

sintetizzano quanto si è venuto delineando nella sezione analitica del lavoro. 

Particolarmente utili per la stesura della tesi e per il commento dei passi selezionati 

sono risultati dizionari di greco biblico, lectiones divinae, commenti di teologi e studiosi di 

“aIヴe “Iヴittuヴe; ﾏolto fヴuttuosa X stata la lettuヴa dell’opera del vescovo e teologo

luterano Anders Nygren, Eros e Agape, ﾐella ケuale l’autoヴe pヴeﾐde iﾐ esaﾏe i due 

concetti, prima separatamente e poi considerando il conflitto tra i due motivi. 

Peヴ ケuaﾐto ヴiguaヴda i testi gヴeIi dell’Antico Testamento ho fatto riferimento alla

┗eヴsioﾐe dei LXX Ioﾐsultata ﾐell’edizioﾐe di Rahlfs; per i testi greci del Nuovo Testamento

mi sono servita dell’edizioﾐe Ioﾐ appaヴato critico dello studioso Merk; la traduzione dei

passi in lingua italiana è quella recentemente elaborata a cura della CEI (Conferenza 

Episcopale Italiana) nel 2008. 

ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI BIBLICHE 

Col. = Lettera ai Colossesi  

1Cor. = Prima lettera ai Corinzi 

2Cor. = Seconda lettera ai Corinzi 

Deut. = Deuteronomio     

Ef. = lettera agli Efesini       

Es. = Esodo       

Fil. = lettera ai Filippesi 

Gdc. = libro dei Giudici       

Gen. = Genesi      
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Gv.  = Giovanni 

1Gv. = Prima lettera di Giovanni 

Is. = Isaia 

Lc. = Luca 

Lv. = Levitico 

Mc. = Marco 

Mt. = Matteo 

Os. = Osea 

Pr. = Proverbi 

Rm. = Lettera ai Romani 

Sal. = Salmi 

1Sam. = Primo libro di Samuele 

2Sam. = Secondo libro di Samuele 

Sap. = Sapienza 

1Ts. = Prima lettera ai Tessalonicesi 

2Ts. = Seconda lettera ai Tessalonicesi 
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CAPITOLO 1 

ANTICO TESTAMENTO 

L’Antico Testamento, scritto in lingua ebraica, fa uso di varie radici per esprimere il

concetto di amore. La più utilizzata è bh[ (けhH), che indica un amore rivolto a persone o ad

oggetti o ad azioni e può avere sigﾐifiIato pヴofaﾐo o ヴeligioso; uﾐ’altヴa ヴadiIe 

frequentemente usata è mhr (rhm), in riferimento all’aﾏoヴe di Dio ┗eヴso le Iヴeatuヴe. I 

termini costruiti su queste e su altre radici, come sph (hfs), hsr (rsh), qsh (hsq), bbh (hbb), 

bg[ (けgH), vengono preferibilmente tradotti, nella versione greca dei Settanta, con

, ma anche con altri vocaboli pertinenti alla sfera amorosa4.

L’Antico Testamento Ioﾐsideヴa l’aﾏoヴe uﾐ seﾐtiﾏeﾐto spoﾐtaﾐeo5, che spinge la

persona a far dono di sé6, è una forza spirituale insita nella natura umana; può avere un 

carattere profano oppure religioso e teologico: sono le espressioni amorose della sfera 

profana che rendono maggiormente comprensibili quelle più rare, ma più importanti e 

profonde, della sfera religiosa.    

Peヴ ケuaﾐto ヴiguaヴda l’aﾏoヴe pヴofaﾐo X utilizzata uﾐa seヴie di teヴﾏiﾐi il Iui ┗aloヴe ﾐoﾐ X 

in sé e per sé semanticamente differenziato, come invece sono ed nella 

lingua greca, ma che tuttavia ricevono dal contesto le seguenti, diverse accezioni7: 

a. attrazione reciproca dei sessi, quando ┗ieﾐe ﾏesso iﾐ luIe l’aspetto istiﾐti┗o

dell’aﾏoヴe8, in contrapposizione alla legge e al diritto. L’aﾏoヴe fヴa uoﾏo e doﾐﾐa X 

4 Vd. Kittel-Friedrich 1965, pp. 58-60. 
5 Cfr. Ger. 31,20 dove Dio parla della tribù di Efraim, sinonimo di Israele:  ’   (scil.

)   (per questo il mio cuore si commuove per lui scil. Efraim  e 
sento per lui profonda tenerezza). 
6 Cfr. Lv. 19,18 dove Dio dà precetti ad Israele, il suo popolo:   

    (non ti vendicherai e non 

serberai rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il tuo prossimo come te stesso).
7 Vd. Kittel-Friedrich 1965, p. 64. 
8 Cfr. Os. 3,1 dove il Signore parla al profeta Osea: 

   
  (Il Signore mi 

disse: さVa’ aﾐIoヴa, aﾏa la tua doﾐﾐa: X aﾏata dal ﾏaヴito ed X adulteヴa, Ioﾏe il “igﾐoヴe aﾏa i figli d’ Isヴaele 
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considerato un fatto naturale, uﾐa foヴza positi┗a Ihe ha Ioﾏe polo opposto l’odio,

ﾐegazioﾐe dell’aﾏoヴe9;

b. amore che non comporta la passione10: l’affetto dei geﾐitoヴi, i rapporti di amicizia, i

rapporti sociali o giuridici; 

c. amore come norma di vita sociale, uﾐa Ioﾏpoﾐeﾐte iヴヴiﾐuﾐIiaHile dell’uﾏaﾐità,

posta sotto la protezione della legge divina. 

Il concetto di amore nella sfera religiosa ha un alto valore teologico e anche qui si 

individuano diverse sfumature: 

a. rapporto fra uomo e Dio che fa soprattutto riferiﾏeﾐto all’idea dell’alleaﾐza: in

questo caso gli autoヴi dell’Antico Testamento difficilmente riescono a liberarsi della

mentalità giuridica che sta alla base di questo concetto. L’idea di alleaﾐza X tuttavia

espressione giuヴidiIa dell’espeヴieﾐza dell’aﾏoヴe di Dio e ケuiﾐdi alla Hase del IoﾐIetto di 

alleanza vi è quello di amore;  

b. amore come foﾐdaﾏeﾐtale disposizioﾐe d’aﾐiﾏo dell’uoﾏo giusto e pio verso la

divinità, cioè attrazione verso Dio. Coloro che amano Dio sono i giusti, che hanno una 

fede semplice e pura; 

c. l’aﾏoヴe di Dio verso gli uomini ha un aspetto sociale e nazionale ed uno individuale;

ﾐell’Antico Testamento è il primo a prevalere e in genere si riteneva che l’aﾏore di Dio

non fosse rivolto a singoli individui, ma alla collettività;  

d. l’aﾏoヴe X il ﾏoti┗o foﾐdaﾏeﾐtale dell’agiヴe di Dio iﾐsieﾏe al suo popolo e per il suo

bene: il profeta Osea è stato il primo ad esprimere questo concetto11. Le leggi non 

Hastaﾐo a spiegaヴe la fedeltà di Dio all’alleaﾐza. Il vertice dell’idea di aﾏoヴe ﾐell’Antico

ed essi si ヴi┗olgoﾐo ad altヴi dXi e aﾏaﾐo le sIhiaIIiate d’u┗aざぶ; iﾐ ケuesto passo l’iﾏpeヴati┗o sta 
ad iﾐdiIaヴe l’atto sessuale. 
9 Cfr. Gdc. 14,16: ’  

(La ﾏoglie di “aﾐsoﾐe si ﾏise a piaﾐgeヴgli iﾐtoヴﾐo e a diヴgli: さTu hai peヴ ﾏe solo odio e ﾐoﾐ 
mi ami). 
10 Cfr. 2Sam. 1,26 dove il re Davide dice:  

  (una grande pena ho per te, fratello mio, 
Giònata! Tu mi eri molto caro; la tua amicizia era per me preziosa, più che amore di donna). 
11 Cfr. Os. 14, 5-7: (scil. )  

’    
  

  (Io scil. Dio  li guarirò dalla loro infedeltà, li amerò profondamente, poiché 
la mia ira si è allontanata da loro. Sarò come rugiada per Israele; fiorirà come un giglio e metterà radici 
come un albero del Libano, si spanderanno i suoi geヴﾏogli e a┗ヴà la Hellezza dell’oli┗o e la fヴagヴaﾐza del 
Libano). 
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Testamento è la superiorità dell’aﾏoヴe di┗iﾐo su ケuello uﾏaﾐo, una forza primordiale e

inarrestabile, tanto che Dio soffre per il fatto che il suo popolo non lo ama, Dio soffre per 

amore12; qui affiora il tema della paternità, sviluppato soprattutto nel Nuovo Testamento; 

e. aﾏoヴe Ihe ha iﾐ sY la teﾐdeﾐza all’uﾐi┗eヴsalità, anche se ﾐell’Antico Testamento non

si riscontrano propriamente affermazioni di un amore di Dio che vada oltre Israele, 

testimoniato invece nel Nuovo Testamento. 

12 Cfr Os. 11, 8b-9:   
    

(il mio cuore si 
Ioﾏﾏuo┗e deﾐtヴo di ﾏe, il ﾏio iﾐtiﾏo fヴeﾏe di Ioﾏpassioﾐe. Noﾐ daヴò sfogo all’aヴdoヴe della ﾏia iヴa, ﾐoﾐ 
tornerò a distruggere Efraim, perché sono Dio e non uomo; sono il Santo in mezzo a te e non verrò da te 
nella mia ira). 
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CAPITOLO 2 

GRECO PREBIBLICO 

Nella letteratura greca prebiblica sono individuabili principalmente tre aree semantiche 

utilizzate in riferimento alla sfera amorosa, le cui rispettive voci verbali sono:  , 

 ,  . 

1.  : iﾐdiIa l’amore passionale, il desideヴio di possedeヴe l’altヴo e opeヴa in un

ambito Ioﾏpletaﾏeﾐte di┗eヴso ヴispetto a ケuello dell’ . Sintomatica è, ad esempio,

in tal senso, la definizione che ne dà Epicuro come 

13 ふuﾐ’iﾐteﾐsa Hヴaﾏa di piaIeヴi Iaヴﾐali, uﾐita a fuヴoヴe e 

inquietudine). 

Nell’uso del termine, che ricorre frequentemente nella produzione letteraria greca, a

partire dai testi poetici di età arcaica, un ruolo importante è svolto da Platone14: il suo 

concetto di , attraverso la mediazione del Neoplatonismo, penetrò nel Cristianesimo. 

Nell’elaHoヴazioﾐe platoﾐiIa di ケuesto IoﾐIetto iﾐfluì l’Oヴfisﾏo, Ioﾐ il suo ﾏito di Zagreo,

identificato con Dioniso, figlio di Zeus, il quale lo destina come suo successore nel 

dominio sul mondo. Quando egli era ancora bambino i Titani, per ordine di Era, lo 

uccisero e lo divorarono. Zeus allora annientò i Titani con la sua folgore e dalla loro 

cenere formò gli uomini; divorò poi il cuore ancora palpitante di suo figlio e in questo 

modo lo rigenerò15. 

Il ﾏito spiega, ﾐell’ottiIa oヴfiIa, la dupliIe ﾐatuヴa dell’uoﾏo, il ケuale pヴo┗eﾐeﾐdo dalla 

cenere dei Titani è malvagio; ma in questa cenere era rimasto anche qualcosa del dio 

Zagreo che essi avevano divorato e quiﾐdi ﾐell’uoﾏo X Ioﾐfluita uﾐa Ioﾏpoﾐeﾐte di┗iﾐa. 

L’uoﾏo appaヴtieﾐe ケuiﾐdi peヴ sua ﾐatuヴa a due ﾏoﾐdi di┗eヴsi, X un essere terreno,

titanico, nel quale vive però una scintilla della divinità16. L’elemento divino deve essere

13 Ep. fr. 483 Us. 
14 Reale 1998, pp. 207-220.  
15 Clem. Al., Protr. II, 18. 
16 AﾐIhe ﾐell’aﾐtヴopologia Iヴistiaﾐa si paヴla di uﾐa dupliIe ﾐatuヴa dell’uoﾏo: egli iﾐfatti, a Iausa del peIIato 
oヴigiﾐale ┗eﾐﾐe IaIIiato dall’Edeﾐ e fu Iostヴetto a la┗oヴaヴe la teヴヴa ふIfヴ. Geﾐ. ン,ヱΑ-19:  
(scil. )     
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liberato dal mondo terreno e dalla sfera del sensibile, l’uoﾏo de┗e esseヴe puヴifiIato e

deve poter accedere alla vita metaterrena: questo è il compito della ragione divina e 

dell’aﾐiﾏa di┗iﾐa. Tutte queste idee sono alla base della IoﾐIezioﾐe dell’ in Platone,

Ihe si seヴ┗e dell’appoヴto della dottヴiﾐa oヴfiIa, ﾏediaﾐdo tヴa razionalismo greco e mistica

orientale. La filosofia platonica è contemporaneamente soteriologia, come dimostra la 

frequente esoヴtazioﾐe alla sal┗ezza dell’aﾐiﾏa, intesa come liberazione dalla prigione del

corpo e dei sensi e ritorno alla patria celeste originaria.  

Dottヴiﾐa dell’ e dottrina delle idee in Platone sono strettamente connesse tra loro.

L’eleﾏeﾐto pヴiﾐIipale della IoﾐIezioﾐe platoﾐiIa X il dualisﾏo tヴa il ﾏoﾐdo seﾐsiHile, delle

percezioni casuali, e quello delle idee, delle conoscenze razionali necessarie; l’uoﾏo, 

situato ﾐel ﾏezzo, X iﾐ Ioﾐtatto Ioﾐ eﾐtヴaﾏHi e fa da poﾐte tヴa uﾐ ﾏoﾐdo e l’altヴo, ﾏa il 

suo compito è liberarsi dal mondo inferiore e ascendere a quello superiore, così che il 

mondo delle idee conquisti quello dei sensi. Tutto ciò può avvenire solamente grazie 

all’ iﾐsito ﾐell’uoﾏo. Il rapporto tra i due mondi è unilaterale, il movimento avviene

solo dal Hasso ┗eヴso l’alto, l’ X il ヴitoヴﾐo dell’uoﾏo dal mondo sensibile al mondo

sopヴaseﾐsiHile, X la teﾐdeﾐza dell’aﾐiﾏa dell’uoﾏo ad aﾐdaヴe ┗eヴso l’alto, X uﾐa foヴza 

ヴeale; seﾐza l’ i due mondi rimarrebbero paralleli e indifferenti.

In particolare nel Fedro vengono sottolineati questi concetti e, inoltre, l’ viene

assoIiato all’ , cioè al ricordo che ogni anima umana ha dello splendore del

mondo superiore delle idee dal quale ha origine e dal quale è attratta; ogni essere infatti 

tende ad occupare il suo posto naturale e la tendenza dell’aﾐiﾏa ┗eヴso l’alto X appuﾐto 

l’ , che corrisponde a ciò che nel mondo materiale è la forza di gravità. Questo amore

X さl’ Ielesteざ, IioX l’aﾏoヴe peヴ il ﾏoﾐdo delle idee, l’aspiヴazioﾐe a faヴ paヴte della ┗ita 

 ’    
   

      
  ふAll’uoﾏo disse scil. Dio : さPoiIhY hai asIoltato la voce di

tua ﾏoglie e hai ﾏaﾐgiato dell’alHeヴo di Iui ti a┗e┗o Ioﾏaﾐdato: さNoﾐ de┗i ﾏaﾐgiaヴﾐeざ, ﾏaledetto il suolo 
per causa tua! Con dolore ne trarrai il cibo per tutti i giorni della tua vita. Spine e cardi produrrà per te e 
ﾏaﾐgeヴai l’eヴHa dei Iaﾏpi. Con il sudore del tuo volto mangerai il pane, finchè non ritornerai alla terra, 
peヴIhY da essa sei stato tヴatto: pol┗eヴe tu sei e iﾐ pol┗eヴe ヴitoヴﾐeヴai!ざぶ; è un essere terreno e macchiato dal
peccato, ma dentro di lui rimane una scintilla della realtà divina, essendo stato creato a immagine e 
somiglianza di Dio (cfr. Gen. 1,27: ’  

 ふE Dio Iヴeò l’uoﾏo a sua iﾏﾏagiﾐe; a iﾏﾏagiﾐe di Dio lo Iヴeò: 
maschio e femmina li creò). 
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divina, e tヴae ﾐutヴiﾏeﾐto dall’ ; il ricordo, che in genere è latente, deve essere 

ヴa┗┗i┗ato gヴazie alla ┗isioﾐe delle Iose Helle, Ihe susIitaﾐo l’ ﾐell’aﾐiﾏa, iﾐ ケuaﾐto la 

cosa bella è ricordo della ┗eヴa patヴia dell’aﾐiﾏa. L’ però non rimane legato 

all’oggetto Hello, ﾏa da questo si innalza per raggiungere il mondo delle idee. Nel

Simposio è descritta questa ascesa:    

   

  ’

     

  

   

 ’  

    

  17 (E quando uno, partendo dalle cose di quaggiù, 

attraverso il retto amore dei giovanetti, sollevandosi in alto comincia a vedere quel bello, 

è vicino a toccare il termine. La giusta maniera di procedere, o di essere condotto da un 

altヴo, ﾐelle Iose d’aﾏoヴe X ケuesta: pヴeﾐdeﾐdo le ﾏosse dalle Iose Helle di ケuaggiù, al fine

di raggiungere quel bello, bisogna salire sempre, come procedendo per gradini, da un solo 

corpo bello a due, e da due a tutti i corpi belli, e da tutti i corpi belli alle belle attività 

umane, e da queste alle belle conoscenze, e dalle conoscenze procedere fino a che non si 

giuﾐga a ケuella IoﾐosIeﾐza Ihe X IoﾐosIeﾐza di ﾐull’altヴo se ﾐoﾐ del Hello stesso18, e così,

giungendo al termine, conoscere ciò che è il bello in sé.) 

L’  dunque ha un carattere duplice nella sua essenza, non è né solo umano né

puramente divino, è qualcosa di intermedio ( ), è un grande demone; questa 

17
Symp. 211 b 5 – c: siamo al momento conclusivo del discorso di Diotima; prima di trarre le conseguenze

che derivano dal raggiungimento del vertice della scala di Eros, Diotima traccia una breve sintesi dei risultati 
raggiunti nelle pagine precedenti volte a dimostrare ciò che il Bello è attraverso una sistematica negazione 
di tutto ciò che non è e non può essere. La traduzione di Platone, qui come negli altri passi citati 
successivamente, è di Giovanni Reale. 
18 Anche nella Repubblica si parla di ふla più gヴaﾐde IoﾐosIeﾐzaぶ, iﾐ ヴifeヴiﾏeﾐto all’idea 
del Bene, la quale si può raggiungere dopo aver percorso una via lunga; cfr. Resp. 6, 503 e4; 6, 504 a3; 6, 
ヵヰヵ aヲ. L’iﾏﾏagiﾐe ﾏetafoヴiIa si ヴipヴopoﾐe iﾐ Mt. Α,ヱン-14:   

 
’  

 (Entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa la via 
che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che vi entrano. Quanto stretta è la porta e angusta la via 
che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano!). Cfr. anche Lc. 13,24. 
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duplicità deriva dal fatto che è figlio di (povertà, indigenza) e di 

(intraprendenza, energia):  

    19

(perché ha la natura della madre coabita sempre con la povertà. Per ciò che riceve dal 

padre, invece, egli è insidiatore di ciò che è bello e di ciò che è buono, è coraggioso e 

temerario). L’ X l’aﾏoヴe ヴi┗olto a Iiò Ihe X Hello e Huoﾐo.

Partendo dal concetto di esposto sotto forma di mito nel Fedro e nel Simposio si 

giuﾐge al Iaヴatteヴe speIifiIo della IoﾐIezioﾐe platoﾐiIa dell’aﾏoヴe i Iui eleﾏeﾐti 

essenziali si possono così riassumere: 

a. Ioﾏe desideヴio di possesso. L’ è aspirazione, desiderio, brama; poiché si 

desidera solo Iiò Ihe ﾐoﾐ si possiede, peヴ Platoﾐe l’ è consapevolezza di uno stato

attuale di insufficienza e desiderio di superarlo raggiungendo una condizione più elevata e 

felice. Quiﾐdi l’ si rivolge a qualcosa che viene sentito come un valore.

b. Ioﾏe ┗ia dell’uoﾏo ┗eヴso il di┗iﾐo: è mediatore tra la vita divina e quella

umana, stabilisce un rapporto tra gli uomini e gli dèi; l’aﾏoヴe peヴò X uﾐilateヴale, X 

solamente dagli uomini verso gli dèi, i quali, non mancando di nulla, non hanno bisogno di 

amare, ﾐoﾐ possoﾐo a┗eヴe desideヴio dell’uoﾏo Ihe X iﾐfeヴioヴe, essi sono solo oggetto

dell’amore: 20  

 21 (Un dio 

ﾐoﾐ si ﾏesIola all’uoﾏo, ﾏa peヴ opeヴa di ケuesto dXﾏoﾐe gli dèi hanno ogni relazione e

ogni colloquio con gli uomini, sia quando vegliano, sia quando dormono); l’aﾏoヴe iﾐfatti X 

sempre desiderio di ciò che è superiore. 

c. come amore egocentrico. L’io e il suo destiﾐo X al Ieﾐtヴo di tutto; la Hヴaﾏa e il

desiderio hanno seﾏpヴe uﾐ’iﾏpヴoﾐta egoIeﾐtヴiIa:    

  ’  

 ’ ’

  

19 Symp. 203 d 3-5: si sta parlando della natura e dei caratteri di Eros, che sono quelli della madre e del 
padre. 
20 Col verbo si espヴiﾏe┗a ﾐel ﾏito gヴeIo aﾐIhe l’uﾐioﾐe sessuale tヴa dXi ed uoﾏiﾐi; ケui ケuesto 
rapporto viene negato, gli dèi stanno su un piano di trascendenza totalmente nuovo e questa distanza viene 
superata grazie ad , che nel pensiero platonico svolge un ruolo di mediatore. 
21 Symp. 203 a 1-4: si inserisce nella parte in cui si parla del grande potere di Eros e della funzione da lui 
svolta. 
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  ’ 22 (<<さSocrate,

Iolui Ihe aﾏa le Iose Huoﾐe, aﾏa; ﾏa Ihe Iosa aﾏa?ざ <<さChe di┗eﾐtiﾐo sueざ, ヴisposi io. 

<<さE Ihe a┗┗eヴヴà a Ihi ┗eﾐga iﾐ possesso delle Iose Huoﾐe?ざ <<さA ケuestoざ dissi io さﾏi X 

più faIile ヴispoﾐdeヴti: saヴà feliIe.ざ <<さPeヴ il possesso delle Iose Huoﾐeざ, disse; さsoﾐo, 

iﾐfatti, feliIi ケuelli Ihe soﾐo feliIi, e ﾐoﾐ I’X più Hisogﾐo di faヴe ケuesta ulteヴioヴe doﾏaﾐda: 

chi vuole essere felice, a che scopo vuole essere felice? Perché la risposta ha ormai 

raggiunto il suo fiﾐe.ざ <<さDiIi il ┗eヴoざ, ヴisposi. <<さQuesta ┗oloﾐtà e ケuesto Eヴos Iヴedi Ihe 

siano una cosa comune a tutti gli uomini, e che tutti vogliano possedere ciò che è bene? O 

Ioﾏe diIi?ざ <<さPヴopヴio Iosìざ, dissi, さX uﾐa Iosa Ioﾏuﾐe a tuttiざぶ. L’aﾏoヴe teﾐde a 

Ioﾐケuistaヴe l’oggetto Ihe peヴ l’uoﾏo ha ┗aloヴe e Ihe egli crede possa essergli utile.

Amare il bene, con lo scopo di essere felici, significa desiderare di possederlo e possederlo 

peヴ seﾏpヴe; l’aﾏoヴe X ケuiﾐdi aﾐIhe desideヴio di iﾏﾏoヴtalità, altヴo IoﾐIetto Ihe poヴta Ioﾐ 

sé una vena egocentrica, come possiamo ancora intendere dalle parole di Platone: 

 

    

    

;   ’  

    

 23 ふさO tu Iヴediざ, diIe┗a, さIhe AlIesti saヴeHHe ﾏoヴta peヴ Adﾏeto, e Ihe 

Achille avrebbe seguito Patroclo nella morte, e il vostro Codro sarebbe andato a morire 

per salvare il regno ai figli, se non fossero stati convinti che il ricordo della loro virtù che 

aﾐIoヴa oggi ﾐoi Ioﾐseヴ┗iaﾏo, saヴeHHe ヴiﾏasto iﾏﾏoヴtale? Ci ┗uol altヴo! Cヴedo pヴopヴioざ 

soggiuﾐse さIhe tutti faIIiaﾐo tutto peヴ la ┗iヴtù iﾏﾏoヴtale e peヴ ケuesta faﾏa gloヴiosa, 

tanto più quanto più valgono: essi infatti amaﾐo l’iﾏﾏoヴtalitàざ).

22
Symp. 204 e 2 – 205 a 8: siamo nella prima parte del discorso di Diotima, dove si parla dei benefici che

Eros porta agli uomini. 
23

Symp. 208 d 2 – e 1: siaﾏo ﾐella paヴte del disIoヴso di Diotiﾏa iﾐ Iui si diIe Ihe Eヴos poヴta l’uoﾏo a 
pヴoduヴヴe ﾐuo┗e Iヴeatuヴe, ﾏediaﾐte il Ioヴpo e ﾏediaﾐte l’aﾐiﾏa, peヴ desideヴio di iﾏﾏoヴtalità.
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Un posto rilevante nello sviluppo del concetto di nella cultura greca ebbe anche 

Aristotele, il quale lo ampliò conferendogli un significato cosmico ed estendendolo anche 

al ﾏoﾐdo fisiIo. L’ non esiste soltanto negli esseri dotati di anima, ma in tutti gli

eleﾏeﾐti del Iosﾏo. La teoヴia del ﾏo┗iﾏeﾐto Ii aiuta a IoﾐosIeヴe il sigﾐifiIato dell’

aristotelico: tutto il pヴoIesso ﾐatuヴale X uﾐ ﾏo┗iﾏeﾐto, uﾐ’ele┗azioﾐe dalla materia alla

forma, Ihe a┗┗ieﾐe gヴazie all’azioﾐe eseヴIitata sulla materia dalla forma e in particolare

dalla forma pura, la quale è di per sé immobile. L’iﾐflusso sulla ﾏateヴia ﾐoﾐ a┗┗ieﾐe 

tヴaﾏite uﾐ’azioﾐe diヴetta della foヴﾏa, ﾏa attヴa┗eヴso l’ che essa provoca (è il famoso

ῖ 24 muove iﾐ ケuaﾐto oggetto d’aﾏoヴeぶ. Iﾐ Aヴistotele l’ platonico è

innalzato a forza cosmica e universale. 

Un ulteriore sviluppo si ヴegistヴa ﾐell’aﾏHito del Neoplatonismo, in particolare con

Plotino (III secolo d. C.), con il quale il punto di vista religioso diventa predominante. Per il 

filosofo l’ è un concetto fondamentale, in quanto riguarda il ヴitoヴﾐo dell’aﾐiﾏa a Dio; 

tutto il resto è secondario. Nei secoli che trascorrono da Platone a Plotino, prende corpo 

un maggior interesse per la religione e soprattutto si impone una nuova concezione del 

mondo, siﾏile allo sIheﾏa platoﾐiIo peヴ alIuﾐi aspetti, Ioﾏe l’opposizione tra il mondo

di┗iﾐo e ケuello seﾐsiHile e l’iﾐtヴoduzioﾐe di teヴﾏiﾐi iﾐteヴﾏedi peヴ ヴeﾐdeヴe possiHile uﾐa 

relazione tra i due mondi; ma, a differenza di Platone e di Aristotele, Plotino attribuisce 

molta importanza al movimento che agisce nel cosmo ed elabora il concetto di 

emanazione. Meﾐtヴe peヴ Platoﾐe ﾐoﾐ X iﾏpoヴtaﾐte sapeヴe Ioﾏe l’aﾐiﾏa sia sIesa ﾐel 

mondo sensibile, per Plotino questa questione è fondamentale, in quanto la discesa 

pヴeIede l’asIesa e la Ioﾐdizioﾐa: l’asIesa Ioﾐsiste ﾐel ヴipeヴIoヴヴeヴe iﾐ seﾐso iﾐ┗eヴso le 

tappe del processo cosmologico. Per Plotino tutte le Iose deヴi┗aﾐo dall’Uﾐo, IioX dal 

Divino e tutte le cose de┗oﾐo ヴitoヴﾐaヴe ad esso. E’ in questo quadro che si inserisce il

IoﾐIetto dell’ , Ioﾏe foヴza Ihe fa teﾐdeヴe l’aﾐiﾏa ┗eヴso il Bello, ┗eヴso l’alto, 

ripercorrendo gli stadi che aveva attraversato scendendo. Quando parliamo quindi di via 

ascendente, di ヴitoヴﾐo dell’aﾐiﾏa a Dio, lo sIheﾏa X esseﾐzialﾏeﾐte ケuello platoﾐiIo; peヴ 

quanto riguarda invece la via discendente, ad una prima analisi si potrebbe notare una 

somiglianza con il concetto di cristiana (col significato di Dio che si china verso 

l’uomo peccatore) con la differenza che in Plotino i due poli sono costituiti dal divino e

24 Aristot., Metaph. 1072 b 3. 
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dalla materia. Non si può creare un nesso con il concetto cristiano, in quanto i due motivi 

non hanno nulla in comune: iﾐ Plotiﾐo la ヴelazioﾐe Ioﾐ Dio ﾐoﾐ I’X peヴIhY Dio si abbassa

peヴ aﾏoヴe ┗eヴso l’uoﾏo, ﾏa peヴIhY l’uoﾏo tヴaﾏite l’ si innalza verso dio; inoltre il

divino provvede al mondo inferiore ordinandolo e abbellendolo, ma lo fa rimanendo nella 

sua trascendenza, nella sua altezza celeste, senza abbassarsi mai al mondo sensibile. Il 

divario tra Cヴistiaﾐesiﾏo e Plotiﾐo ┗ieﾐe Iosì defiﾐito dallo studioso E. )elleヴ: さL’uﾐo paヴla 

di uﾐa disIesa della di┗iﾐità fiﾐo alle pヴofoﾐdità ultiﾏe della deHolezza uﾏaﾐa; l’altヴo 

auspiIa uﾐ’asIesa dell’uoﾏo fiﾐo ad uﾐa Ioﾐdizioﾐe supeヴuﾏaﾐa, di┗iﾐaざ25.

Plotino arriva infine a dire che dio è : 

 ’   26 (E’ degﾐo di aﾏoヴe ed 

è lui stesso amore, amore di sé, poiché non può trarre altra bellezza che da sé e in sé.); il 

divino è , è desiderabile più di ogni altra cosa, oltヴe dio ﾐoﾐ I’X più ﾐieﾐte Ihe 

possa diventare meta di Ma diヴe さDio X ざ X ﾏolto di┗eヴso dal diヴe さDio X 

ざ: infatti quando Plotino assoIia l’ a Dio, parla sempre di un amore 

egocentrico, che si rivolge a se stesso, essendo la divinità la realtà più alta e perfetta; per 

ケuaﾐto ヴiguaヴda l’ cristiana, invece, una concezione simile sarebbe assurda, in

ケuaﾐto l’aﾏoヴe di Dio X seﾏpヴe ヴi┗olto all’altヴo.

Il Cristianesimo delle origini dovette confrontarsi con i termini appartenenti a questa 

area semantica; nonostante l’aﾏoヴe sessualﾏeﾐte Ioﾐﾐotato sia stato creato insieme con

l’uoﾏo e faccia parte delle cose buone della creazione27, a causa delle loro implicazioni

pagane il sostantivo  e il verbo  vennero intenzionalmente esclusi da quasi tutto 

l’Antico Testamento
28 tヴadotto iﾐ liﾐgua gヴeIa e dall’iﾐteヴo Nuovo Testamento. La forte

connotazione antropocentrica dei termini, infatti, non si addiceva agli ideali cristiani. 

Nella versione greca dei Settanta si utilizzano il sostantivo e il verbo  

25 Ap. Nygren 1990, p. 171. 
26 Plot. Enne. 6, 8, 15; Cfr. 1Gv. 4,8: (Dio è amore). 
27

 Cfr. Gen. 1,28: … (Dio li benedisse
e disse loro: <<Siate fecondi e moltiplicate┗i…>>ぶ; ケuesto aﾏoヴe X poi sIaduto, a Iausa del peIIato, ad 
disordinato e selvaggio. 
28 Fanno eccezione i seguenti due passi, nei quali la voce verbale è riferita, in senso metaforico, a : Pr. 
4,6: scil  
Non abbandonarla scil. la sapienza  ed essa ti custodirà, amala e veglierà su di te); Sap. 8,2: (scil. 

)  
   ふE’ lei scil. la sapienza  che ho amato e corteggiato fin dalla mia

giovinezza, ho bramato di farla mia sposa, mi sono innamorato della sua bellezza). 
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anche quando si tratta evidentemente di amore erotico; il motivo di ciò sta nel fatto che 

ﾐella BiHHia tヴadotta iﾐ gヴeIo si ┗ole┗a paヴlaヴe sì dell’aﾏoヴe iﾐ tutte le sue foヴﾏe, ﾏa iﾐ 

modo del tutto diverso, opposto rispetto alla grecità classica29. 

2.  : il verbo denominativo è il termine più frequentemente usato nella 

produzione letteraria greca per indicare un rapporto di amicizia o di amore. Questo 

significato deriva dal valore originario di appartenenza ad un gruppo sociale (cfr. ) e 

di legami di ospitalità e di sangue30. Fin da Omero indica inclinazione, affetto premuroso, 

che può essere degli dèi verso gli uomiﾐi o di uﾐ aﾏiIo ┗eヴso l’aﾏiIo; iﾐ ケuesto seﾐso

riguarda soprattutto il rapporto con i parenti e con gli amici31 e abbraccia tutto ciò che è 

umano.  

È sigﾐifiIati┗o l’eseﾏpio di Aﾐtigoﾐe Ihe ﾐella oﾏoﾐiﾏa tヴagedia sofoIlea ふ┗. ヵヲンぶ 

afferma   (Io sono fatta per condividere 

l’aﾏoヴe, ﾐoﾐ l’odioぶ rivendicando, di fronte a Creonte, la forza dei suoi affetti, che

coincidono con la norma sacra e universale della sepoltura.  

Il termine e i suoi affini indicano un amore caratterizzato dalla reciprocità, che 

nasce in genere tra individui di pari condizione sociale32, e non comportano alcuna 

aIIezioﾐe ヴeligiosa ﾐY espヴiﾏoﾐo l’idea dell’istiﾐto tヴa┗olgeﾐte, pヴopヴia dell’ .

3.  : in origine non indica la potenza di   né il calore umano di  . Può 

essere tradotto con さaIIoglieヴe un affettoざ, さtヴattaヴe Ioﾐ i do┗uti oﾐoヴiざ sopヴattutto iﾐ 

relazione a un bambino o a un ospite, o Ioﾐ さdesideヴaヴeざ, ヴifeヴito ad eseﾏpio alla 

ricchezza33.  

In generale si può affermare che ﾏeﾐtヴe l’  è universale e cerca la sua

soddisfazione qua e là, l’ è un amore che fa distinzione, che sceglie e conserva

29 Vd. Milano 2008, p. 256. 
30 Cfr. Chantraine IV2, 1968, p. 1212. 
31 Vd. il composto (amore fraterno).
32 Uﾐ’idea aﾐaloga X espヴessa dal detto latiﾐo さaﾏiIitia paヴes iﾐ┗eﾐit aut faIitざ.
33 Vd. Chantraine I 1968, p. 7. E’ attestato aﾐIhe Ioﾐ il paヴtiIipio o l’iﾐfiﾐito ﾐel seﾐso di さaIIoﾐteﾐtaヴsi diざ 
(Hom. Od. 21, 289). 
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l’oggetto, è un atto di libera scelta: è un amore forte, reverenziale e ragionato. Nel greco

prebiblico però, a differenza di   e di , il termine e quelli che 

condividono la sua radice sono utilizzati raramente34. Non lo troviamo mai, ad esempio, in 

Bacchilide, Erodoto, Eschilo, Sofocle, Dinarco, Teocrito; lo si trova una volta in Tucidide35 e 

in Licurgo36 e due in Aristofane37, seﾏpヴe Ioﾐ il seﾐso di さaIIoﾐteﾐtaヴsi diざ; Esiodo utilizza

una sola volta il composto 38 e l’aggetti┗o 39.

Il verbo ricorre 8 volte in Omero, dove indica in generale una manifestazione 

di affetto e in particolare:  

- dèi benevoli verso gli uomini: Il. 24, 463-464: 

, dice Ermete al vecchio Priamo (sarebbe degno di 

biasimo che un dio immortale amasse così apertamente i mortali40). 

- Ospitalità: Od. 7, 32-33: (scil. ) ’

’  ’ (Costoro scil. i Feaci  non

vedono volentieri gli estranei, non fanno cordiale accoglienza a chi venga da fuori); 

Od. 23, 213-214, dove Penelope dice a Odisseo:  

’  ’ ふCosì oヴa ﾐoﾐ t’adiヴaヴe Ioﾐ 

me, non sdegnarti di questo, che subito non t’ho abbracciato, Ioﾏe t’ho ┗isto).

- Accoglienza tenera e fervente: Od. 16, 17-18 dove il porcaio Eumeo rivede 

Telemaco:  ’

 (Come un padre amoroso abbraccerebbe il figliuolo che torna da terra 

lontana dopo dieci anni41);  

34 Vd. Spicq 1953 p. 372. 
35 Thuc. 6, 36, 4:   ’

 (giacchè io credo che loro saranno ben contenti del fatto che noi, che siamo 
città così numerose e così grandi, non andiamo contro di loro). 
36 Lyc. Contr. Leocr. 1, 42:…   … ふ…iﾐ ケuei teﾏpi si accontentavano
se…ぶ; ヱ, Αン:  … (non accontendandosi di aver
ele┗ato il tヴofeo di “alaﾏiﾐa…ぶ.
37 Ar. Vesp. 672:      (intanto, tu sgranocchi 
contento le briciole del potere); 684: ’    

   (tu poi, quando ti danno tre soldi, ti accontenti: 
te li sei guadagnati bene, con mille stenti, in battaglie, con assedi di città). 
38 Hes. Op. 58:  ’

 (io a loro, in cambio del fuoco, darò un male, e di quello tutti nel cuore si compiaceranno, il 
loro male IiヴIoﾐdaﾐdo d’aﾏoヴe).
39 Fr. 326 Merk-West さ ざ  .
40 Le tヴaduzioﾐi dei passi dell’Iliade e dell’Odissea sono di Rosa Calzecchi Onesti.
41 Eumeo accoglie con tenerezza Telemaco che torna nella sua isola. 
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Od. 17, 33-35: ’ ’  

(e subito tutte le ancelle del costante 

Odisseo gli si raccolsero intorno, e gli facevano festa, baciandogli il capo e le spalle). 

In Omero con si espヴiﾏe sopヴattutto l’aIIoglieﾐza Ialoヴosa ヴiseヴ┗ata agli 

ospiti e in particolare a un membro della famiglia che ritorna al focolare domestico42; 

questo valore ┗ieﾐe Ioﾐfeヴﾏato dall’uso di unito ai termini e

: 

Il. 6, 309-401: (scil . ) ’ ’ (scil. ) ’

  ’ ’

 (Dunque gli scil. ad Ettore  venne incontro scil. 

Andromaca , e Ioﾐ lei aﾐda┗a l’aﾐIella, poヴtaﾐdo iﾐ HヴaIIio il bimbo, cuore ingenuo,

piccino, il figlio d’Ettoヴe amato, simile a vaga stella);

Od. 4, 817, è Penelope a parlare:   (E ora 

anche il figlio amato partì sulla concava nave.); 

Od. 2, 363-365 dove la nutrice Eurìclea dice a Telemaco: 

  ’   

(Perché cara creatura, questo pensiero nel cuore ti viene? Come per tanto 

ﾏoﾐdo peﾐsi d’aﾐdaヴe, solo, tu Iosì giovane?).

Il verbo viene molto più utilizzato ed approfondito ﾐell’aﾏHito del geﾐeヴe 

oratorio del V e del IV secolo.  

Il sigﾐifiIato di さospitalità affettuosaざ spaヴisIe ケuasi Ioﾏpletaﾏeﾐte e l’aIIezioﾐe 

preponderante, che X ケuella di さesseヴe contento, soddisfattoざ, pヴeseﾐta uﾐ’aﾏpia gaﾏﾏa 

di sfumature43. Talvolta è insito nel significato un senso di rassegnazione, come ad 

esempio in Demosth. Olynth. 1, 14: …   

’  (…e

ケuaﾐta sia l’opeヴosità Ihe usa e Ihe ha peヴ ﾐatuヴa Filippo, e peヴ la ケuale ﾐoﾐ X possiHile 

Ih’egli, contento delle cose fatte, abbia a starsene in pace)44 o di felicità, con la sfumatura

di una possibilità insperata, come in Aeschin. Contr. Tim. 1, 174: ’

42 In questo caso il verbo presenta una certa affinità con , Ihe peヴò sottoliﾐea l’idea di teﾐeヴezza.
43 Vd. Spicq 1953, p. 374. 
44 In Eschine il verbo viene in genere utilizzato con la negazione ed un complemento oggetto: Contr. Ctes. 3, 
20: ’  ’   …(Non bastò loro affatto 
l’asteﾐeヴsi da ogﾐi iﾐgiustizia, ﾏa…ぶ.
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 (Troppo felice se, scappando alla 

peﾐa di ﾏoヴte, io ﾐe soﾐo liHeヴo peヴ uﾐ’aﾏﾏeﾐda ﾏodeヴataぶ o di un amore moderato,

opposto all’iﾏpeto passioﾐale e iﾐ geﾐeヴe legato ad uﾐ appヴezzaﾏeﾐto: IsoIヴ. Demon. 1,

28:  (Apprezza la fortuna, senza 

eccesso, ma con misura); è un amore giudizioso e bene al corrente del suo oggetto. 

È attestato anche l’a┗┗eヴHio  ad esempio in Isocr. Plat. 14, 41: 

  (Essi hanno visto con gioia la conclusione della 

paIeぶ, do┗e il sigﾐifiIato X seﾏpヴe ケuello di さesseヴe Ioﾐteﾐtiざ, ﾏa Ioﾐ uﾐa sfuﾏatuヴa di 

sorpresa.  

Isocrate associa spesso e , in quanto chi ama in modo nobile 

ammira anche colui che ama: Isocr. Hel. 10, 22:  

  

 (Io stimo che per 

daヴe tutta l’autoヴità ﾐeIessaヴia a Ioloヴo Ihe iﾐtヴapヴeﾐdoﾐo l’elogio di Eleﾐa, la Iosa 

migliore sia di mostrare che i suoi amici e i suoi ammiratori sono stati più degni essi stessi 

di ammirazione che gli altri uomini). 

L’ si rivela soprattutto quando queste manifestazioni di amicizia avvengono non

soltanto tra uguali, ma tra uomini di condizione diversa, che manifestano riguardo nel 

caso degli inferiori verso i superiori e la condiscendenza45 ﾐell’altヴo Iaso.

L’ può avere una sfumatura di compiacimento virtuoso: Isocr. Antid. 15, 88:

’  (scil. )

 46  

(Quando stavano per imbarcarsi scil. gli allievi  per ritrovare i loro 

genitori e i loro amici, il loro amore per le loro occupazioni studiose era così grande che la 

separazione era accompagnata da rimpianto e da lacrime). 

Senofonte non aggiunge nulla a quanto è già stato detto, ma conosce tutte le 

sfumature del verbo e le conferma; è un amore che nasce dalla stima, dalla 

45 Cfr. Isocr. Antid. 15, 309: ’     
(A coloro che sono superiori per natura e per gli studi, dovete accordare affetto, onori e 

riguardi) e Demosth. Contr. Beot. 40, 8:  
   (Mio padre mi elevò e mi amò teneramente come ciascuno di voi ama 

teneramente i propri figli). 
46 La costruzione  è identica a quella di Gv. 3, 16: 

ふDio iﾐfatti ha taﾐto aﾏato il ﾏoﾐdo da…ぶ.
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gratitudine, dalla virtù manifestata e dai doni accordati: Xen.  Mem. 2, 1, 28: 

   

  ’  

  (Se tu vuoi che gli dèi ti siano propizi, bisogna 

rendergli omaggio; se tu vuoi che i tuoi amici ti amino teneramente, devi fargli del bene; 

se tu desideri che un paese ti onori, tu devi rendergli servizio; se tu ti auguri che la Grecia 

tutta intera ammiri la tua virtù, tu devi cercare di esserle utile).  

Peヴ ケuaﾐto ヴiguaヴda l’aﾏHito filosofico, Platone, ﾐoﾐostaﾐte sia il teoヴiIo dell’  e la

sua filosofia sviluppi in particolare questo concetto, utilizza anche il termine  60 

volte, in vari contesti, conferendogli diverse sfumature, anche contraddittorie: 

- さヴiIeヴIaヴe, desideヴaヴeざ: Resp. 2, 357c:    

’    

 ’ (C’X uﾐ Heﾐe Ihe amiamo per se stesso e per i

suoi vantaggi, come ad esempio avere intelligenza, vista e salute? Questi beni, a mio 

avviso, ci sono cari per tutte e due le ragioni);  

- さa┗eヴe desideヴio del IiHoざ: Phaedr. 241d: …

   ふalla ﾏaﾐieヴa del IiHo…Ioﾏe i lupi amano gli

agnelli, così gli amanti hanno caro un fanciullo47);        

- さaﾏoヴe Ihe ﾐasIe dal Hisogﾐoざ; l’aﾏaﾐte X assiﾏilaHile ad uﾐ ﾏalato e l’aﾏato al 

suo medico: Lys. 220d:   

  

 (a causa del male amavamo ed accoglievamo il bene, poiché il bene 

eヴa uﾐ ヴiﾏedio al ﾏale e il ﾏale uﾐa ﾏalattia: ﾏa se ﾐoﾐ I’X uﾐa ﾏalattia ﾐoﾐ I’X 

nemmeno bisogno di una medicina). 

- さ┗eﾐeヴazioﾐeざ, ﾐel seﾐso di uﾐa grande stima senza però alcun affetto: Resp. 10,

600c:  ’   

’   ふOﾏeヴo ﾐoﾐ si saヴeHHe fatto ﾐuﾏeヴosi disIepoli Ihe l’a┗ヴeHHeヴo onorato e

venerato). 

47 Platone utilizza in questo passo un noto proverbio, già documentato in Hom. Il. 22, 263. 
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- さamore dovuto alla gヴatitudiﾐeざ: Phaedr. 233e:

  …

    

 

(poiché essi saranno stati liberati dei mali più grandi, infinita sarà la loro gratitudine verso 

di ┗oi…ai festiﾐi pヴi┗ati ﾐoﾐ soﾐo gli aﾏiIi Ihe ﾏeヴiteヴaﾐﾐo di essere invitati, ma i

mendicanti e quelli che aspirano a rimpinzarsi. Sono essi stessi, infatti, gente tutta pronta 

ad affezionarsi, a fare seguito, a recarsi alla vostra porta, a provare una gioia senza 

confini, ad avere verso di voi la gratitudine più viva, ad augurarvi abbondanza di beni). 

È possibile ケuiﾐdi iﾐdi┗iduaヴe, ﾐell’uso platoﾐiIo del ┗eヴHo, due accezioni distinte: una

disiﾐteヴessata, di stiﾏa ﾐei Ioﾐfヴoﾐti di Iiò Ihe X ﾐoHile e Huoﾐo; uﾐ’altヴa pヴopヴia degli 

indigenti, in risposta ad un beneficio ottenuto48. 

Aristotele attesta i significati correnti di さprovare soddisfazioneざ e さdesideヴaヴeざ, che

espヴiﾏoﾐo il seﾐso dell’amore basato sulla stima (con varie sfumature, come ad es.

さseﾏpliIe appヴezzaﾏeﾐtoざ49 o さヴispetto di un uomo o di una cosa, di cui si riconosce il

valoreざ50). L’ è un amore che si rivolge a ciò che si ritiene eccellente ed utile, è un

amore di elezione, è una preferenza e il termine può essere considerato 

sinonimo di (scelto). 

La gヴaﾐde ﾐo┗ità di Aヴistotele sta ﾐel Ioﾐfeヴiヴe al teヴﾏiﾐe il sigﾐifiIato di さaﾏoヴe 

disinteヴessatoざ, Ihe ﾐoﾐ X atteso e Ihe ﾐoﾐ pretende niente in cambio51. Il termine

ha così delle affinità con il termine  ふl’aﾏoヴe faﾏiliaヴe, la teﾐeヴezza Ihe 

48 Vd. Spicq 1953, p. 384. 
49 Cfr. Aristot. Eth. Nic. 1119 a: scil.   

  ’ (Egli infatti scil. l’iﾐteﾏpeヴaﾐte
stimerebbe tali piaceri più di quanto essi valgano, mentre il saggio non ha questa debolezza e non giudica 
che secondo la retta ragione). 
50 Cfr. ibid. 1177 b: ’ ’   (la vita contemplativa è la sola che sia 
amata per se stessa). 
51

 Cfr. ibid. 1167 b: (scil. )  
  ’   

’ ’    
    (nel caso loro scil. i 

creditori , iﾐfatti, ﾐoﾐ I’X ﾐessuﾐa affezioﾐe, ﾏa solo il desideヴio Ihe il deHitoヴe si Ioﾐseヴ┗i peヴ ヴeIupeヴaヴe il 
prestito. Invece coloro che fanno del bene amano, anzi amano profondamente i loro beneficati anche se 
questi non sono loro di alcuna utilità né potranno esserlo in futuro. E questo succede anche nel caso degli 
artisti. Ognuno, infatti, ama profondamente la propria opera, più di quanto sarebbe amato dall’opeヴa stessa 
se questa diventasse un essere animato).       
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unisce i membri di uno stesso focolare), è profondamente radicato nel cuore ed è carico 

di tenerezza, è una predilezione gratuita non ﾏoti┗ata da alIuﾐa ケualità dell’oggetto52.

Questo è il più profondo e il più nobile degli amori espressi fino a qui dai pensatori della 

Grecia53: colui che si ama diventa un altro se stesso. Quindi è Aristotele che ha conferito 

al verbo questo valore elevato e che, inoltre, ha iﾐtヴodotto ﾐell’uso letteヴaヴio il sostaﾐti┗o 
54, poi abbreviato in . 

Nell’aﾏHito della filosofia stoiIa Filodeﾏo di Gadaヴa, ﾐel I seI. a. C., sottoliﾐea la

dedizione senza riserve, una simpatia spontanea che si espande in liberalità55 e Musonio 

Rufo, ﾐel I seI. d. C., ヴitieﾐe l’  frutto della saggezza, dello studio della filosofia, che 

 (8, p. 35, 1 H.: insegna ad amare la frugalità). In Plutarco 

il teヴﾏiﾐe sigﾐifiIa さaﾏoヴe faﾏiliaヴe o sessualeざ, sempre comunque con il senso dell’ 

ammirazione nei confronti della persona amata56. 

Possiamo quindi concludere che, fatta eccezione per la parentesi aristotelica, che ha 

dato al termine una profondità simile a quella che sarà propria del greco cristiano, il verbo 

nel greco classico, oltre ad essere poco utilizzato, assume significati diversi nei 

vari autori, contiene in sé varie sfumature che lo rendono spesso un semplice sinonimo 

degli altri termini indicanti l’aﾏoヴe, utilizzati iﾐ ﾏaﾐieヴa molto più frequente.

52 Cfr. Aristot. Eth. Eud. 7, 6, 1240 a:   ’  –
  ’ ’

  
   

’  ’ ’  
(Quanto a noi, noi crediamo che condividere il dolore di qualcuno senza alcun secondo fine, sia il 

fatto di un amore vero, non come degli schiavi che curano il loro padrone senza metterci tutto il loro cuore, 
ma come le madri che condividono il dispiacere dei loro figli. Tanto è vero che il vero amico non si limita a 
testimoniare simpatia, egli si sforza di condividere effettivamente la sofferenza del suo amico; egli cerca di 
avvicinarsi più che può alla sua condizione, sopportando per esempio la sete se il suo amico ha sete. E lo 
stesso se si tratta di felicità: ci si rallegra con il proprio amico, senza altro motivo che la gioia provata 
dall’aﾏiIoぶ.
53 Vd. Spicq 1953, p. 389. 
54 Cfr. Ar. Metaph. 1, 980 a:   ’  

  ’ (tutti gli uomini tendono per
natura al sapere. Lo segnala il loro amore per le sensazioni, amate per se stesse, indipendentemente 
dall’utilitàぶ.
55 Vd. Spicq 1953, p. 390. 
56 Plut. Cor. 37:   (con amore e rispetto verso le donne). 
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CAPITOLO 3 

NUOVO TESTAMENTO 

Nell’Antico Testamento è espresso il comaﾐdaﾏeﾐto dell’aﾏoヴe, ﾏa poiIhY l’aﾏoヴe di 

Dio non viene riconosciuto come universale, bensì come elettivo, prerogativa del solo 

popolo di Israele, anche l’aﾏoヴe del pヴossiﾏo X liﾏitato, in particolar modo, ai propri

connazionali.  

Nel Nuovo Testamento si parla invece di さﾐuo┗a leggeざ, perché, pur seguendo la

tradizione del suo popolo, Gesù predica l’aﾏoヴe ふiﾐteso o┗┗iaﾏeﾐte Ioﾏe ) in

ﾏodo del tutto esIlusi┗o, taﾐto Ihe il Ioﾏaﾐdaﾏeﾐto dell’aﾏoヴe fiﾐisIe peヴ Ioﾏpヴeﾐdeヴe 

tutti gli altri e per diventare il criterio di ogni legge e giustizia57. 

L’  verso Dio, che deve essere rivolta a Lui con una devozione illimitata, significa

vivere per Lui come un servo per il suo padrone, obbedire ai suoi comandamenti, mettere 

al primo posto la realizzazione del Regno, seguirlo con fiducia e vivere come Egli vuole58. 

Questo presuppone un aut-aut: per amare Dio è necessario odiare tutto ciò che va contro 

Dio e che non viene da Lui, soprattutto mammona (  )59
 e l’ambizione

( ); un terzo pericolo è la persecuzione ( )60
 che mette a dura prova 

l’aﾏoヴe dei disIepoli e la loヴo fiduIia.

Il  secondo comandamento che Gesù dà, simile al primo, è: 

, do┗e さpヴossiﾏoざ ﾐoﾐ Ioﾏpヴeﾐde più solaﾏeﾐte il Ioﾐﾐazioﾐale, ﾏa X 

concentrato soprattutto sugli umili e i bisognosi; se ci troviamo vicini ad un bisognoso, in 

quel momento lui diventa nostro prossimo e abbiamo verso di lui i do┗eヴi di さpヴossiﾏoざ, 

57 Cfr. Mc. 12,29-31. 
58 Vd. Kittel – Friedrich 1965, p. 119.
59 Mt. 6,24: 

ῦ (Nessuno 
può seヴ┗iヴe due padヴoﾐi, peヴIhY o odieヴà l’uﾐo e amerà l’altヴo, oppuヴe si affezioﾐeヴà all’uﾐo e dispヴezzeヴà 
l’altヴo. Non potete servire Dio e la ricchezza).
60 Mt. 13,20-21: scil. 

 
ῦ (Quello [scil. il seme] che è stato seminato 

sul terreno sassoso è colui che ascolta la Parola e l’aIIoglie suHito Ioﾐ gioia, ﾏa ﾐoﾐ ha iﾐ sY ヴadiIi ed X 
incostante, sicchè, appena giunge una tribolazione o una persecuzione a causa della Parola, egli subito 
viene meno). 
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come commuoverci di fronte alla sua sofferenza, anche se straniero. Gesù sovverte quindi 

l’aﾐtiIa ﾏeﾐtalità Ihe ﾏette┗a al Ieﾐtヴo l’さioざ peヴ ﾏetteヴe al pヴiﾏo posto il さtuざ, l’altヴo.

Gesù arriva inoltre a dire che dobbiamo amare i nostri nemici61, staccandosi 

completamente dalla tradizione giudaica; questo è il comandamento di una nuova epoca, 

amare tutti senza riserve. Gesù crea una nuova realtà. Questo amore nuovo e travolgente 

X pヴopヴio dell’uoﾏo Ihe ┗ieﾐe peヴdoﾐato, iﾐ seguito alla ﾏoヴte di Gesù sulla IヴoIe, Ihe 

liHeヴa l’uﾏaﾐità da tutti i suoi peIIati. AﾐIhe l’uoﾏo X duﾐケue Ihiaﾏato a peヴdoﾐaヴe il 

suo prossimo:  (Lc. 6,36: 

siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso); questa esortazione alla 

misericordia la si trova soprattutto nei Vangeli sinottici, dove il termine è quasi 

sempre collegato al termine . 

VANGELI SINOTTICI 

I Vangeli Sinottici sono quelli di Matteo, di Marco e di Luca e sono così chiamati in quanto 

さpヴeseﾐtaﾐo tali soﾏigliaﾐze tヴa loヴo Ihe si possoﾐo Heﾐissiﾏo ﾏetteヴe iﾐ colonne

paヴallele e aHHヴaIIiaヴe <<Ioﾐ uﾐ Iolpo dげoIIhio>>62.

Peヴ ケuaﾐto ヴiguaヴda la teヴﾏiﾐologia dell’aﾏoヴe, ┗i X uﾐ’asseﾐza ケuasi totale del 

sostantivo , che non compare mai in Marco e solamente 1 volta in Matteo e in 

Luca63; il verbo  invece è utilizzato 5 volte in Marco64, 8 in Matteo65 e 13 in 

Luca66, cifre molto minori rispetto alle 37 volte del Vangelo di Giovanni e alle 40 delle 

lettere cattoliche67, Ihe puヴe haﾐﾐo uﾐ’ampiezza minore rispetto ai tre vangeli;

l’aggetti┗o infine si trova 3 volte in Matteo68, 3 in Marco69 e 2 in Luca70. Non

sono mai descritte scene passionali o quadretti idillici, tutto ciò che può riguardare la 

61 Cfr. Mt. 5,44. 
62 Vd. AA.VV. 2009, pag. 2074. 
63 Mt. 24,12 e Lc. 11,42. 
64

 Mc. 10,21; 12,30; 12,31; 12,33 (2 volte). 
65 Mt. 5,43; 5,44; 5,46 (2 volte); 6,24; 19,19; 22,37; 22,39. 
66 Lc. 6,27; 6,32 (4 volte); 6,35; 7,5; 7,42; 7,47 (2 volte); 10,27; 11,43; 16,13. 
67 Sono le sette lettere (1,2 Pietro; 1,2,3 Giovanni; Giacomo; Giuda) del Nuovo Testamento non attribuite a 
Paolo; il titolo ﾏolto aﾐtiIo di さIattoliIheざ deヴi┗a dal fatto Ihe la ﾏaggioヴ paヴte di esse ﾐoﾐ X iﾐdiヴizzata a 
comunità o persone particolari, ma riguardano piuttosto i cristiani in generale. 
68 Mt. 3,17; 12,18; 17,5. 
69 Mc. 1,11; 9,7; 12,6. 
70 Lc. 3,22; 20,13. 
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sfera dell’ è trascurato; le rare volte in cui compaiono rapporti affettivi tra uomini si

paヴla seﾏpヴe iﾐ teヴﾏiﾐi di さaﾏiIiziaざ, LuIa pヴefeヴeﾐdo il teヴﾏiﾐe , mentre Matteo

 ; in questi casi si è in una sfera profana, per la quale non si può utilizzare la radice 

- 

Per quanto riguarda i Sinottici, ho selezionato i seguenti tre testi, uno per ogni 

evangelista, che ho ritenuto più significativi come testimonianze di tre diversi significati di

, riportando poi in nota i rispettivi luoghi paralleli nel testo degli altri evangelisti. 

Amare i nemici: 

Mt. 5,43-4871: 43 

44    

  45     

 
46   

  47  

  48

  

43Avete inteso che fu detto: Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. 44Ma io vi dico: 

amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, 45affinchè siate figli del 

Padre vostro che è nei cieli; Egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e suoi buoni, e fa piovere 

sui giusti e sugli ingiusti. 46Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne 

avete? Non fanno così anche i pubblicani? 47E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, 

che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? 48Voi, dunque, siate 

perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. 

Il Hヴaﾐo IostituisIe l’ultiﾏa di uﾐa seヴie di sei aﾐtitesi, le quali si inseriscono nella prima

parte del discorso della montagna72, dedicato alla problematica del rapporto tra la sfera 

71 Cfr. Lc. 6,27-36. 
72 Il Vangelo di Matteo, incentrato più degli altri sui dogmi della dottrina di Cristo, sulla sua parola più che 
sull’azioﾐe, X dominato dai cinque grandi discorsi: della montagna (cap. V-VII), agli Apostoli riguardo alla
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religiosa e quella giuridica73; queste antitesi sono collegate tra loro dalla stereotipa 

foヴﾏula iﾐtヴodutti┗a さa┗ete iﾐteso Ihe fu detto agli aﾐtiIhi, ﾏa io ┗i diIoざ, che viene però

citata compiutamente soltanto nella prima e nella quarta antitesi, mentre nelle altre si 

presenta in forma abbreviata. 

Quest’ultiﾏa paヴte poヴta la seヴie delle aﾐtitesi al suo Iulmine e al suo obiettivo finale: il

comandamento di amare i nemiIi IostituisIe l’apiIe dell’etiIa di Gesù, la peヴfezioﾐe di Dio 

de┗e esseヴe il ﾏodello dell’uoﾏo. “i può ﾐotare inoltre un nesso tra l’ultima antitesi e

l’ultiﾏa Heatitudiﾐe74, poiché in entrambi i passi ricorrono i motivi della persecuzione e

della ricompensa. 

Dal punto di vista formale, il brano è dominato dagli imperativi, in seconda persona 

plurale, ed è costituito da strutture parallele, tipiche dello stile di Matteo, dove i concetti 

che si corrispondono si completano e si chiariscono a vicenda75. Il comando di amare i 

nemici è congiunto alla promessa del versetto 45 (   

  ) e ciò ricorda lo stile dei precetti veterotestamentari76. 

La tesi veterotestamentaria, così come è ricordata nel versetto 43, sembrerebbe 

consistere in due comandamenti (

), ma solo il primo, ケuello dell’aﾏoヴe peヴ il pヴossiﾏo, si tヴo┗a ﾐell’Antico

loro missione (cap. X), quello delle quattro parabole (cap. XIII), quello relativo ai fanciulli, al peccato, al 
perdono (cap. XVIII), quello che contiene profezie sugli ultimi momenti della vita di Gesù (cap. XXIV). 
73 Ogni antitesi inizia con le parole: …  (avete inteso che fu
detto…ﾏa io ┗i diIoぶ; Gesù però non intendeva abolire i comandamenti della legge, ma dare una nuova
interpretazione ai vari divieti, come Egli stesso dice in Mt. 5,17:  

  (non crediate che io sia venuto ad 
abolire la Legge o i Profeti; non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento). 
74 Mt. 5,11-12:   

’      
 (Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male 

contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli). 
75

 Amare/pregare per, nemici/persecutori (v. 44); sole/pioggia, cattivi-buoni/giusti-ingiusti (v. 45, con 
chiasmo); amate/salutate, coloro che vi amano/i vostri fratelli, pubblicani/pagani (v.46 s.). 
76 Cfr. Es. 20,12: 

    (onora tuo padre e tua madre, perché si 
prolunghino i tuoi giorni nel paese che il Signore, tuo Dio, ti dà); Deut. 5,16: 

   (onora tuo padre e tua madre, come 
il Signore, tuo Dio, ti ha comandato, perché si prolunghino i tuoi giorni e tu sia felice nel paese che il 
Signore, tuo Dio, ti dà). 
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Testamento, ad esempio nel libro del Levitico77, quando si parla del rapporto con i 

componenti della comunità nazionale, dando particolare importanza alle persone di bassa 

Ioﾐdizioﾐe, ai po┗eヴi, ai ﾏalati e aﾐIhe all’ospite. Il pヴoHlema che si pone leggendo il

versetto 43 è quale sia la fonte del successivo comandamento, che impone di odiare i 

nemici, che non si trova nella Bibbia. Le ipotesi sono molteplici: potremmo trovarci di 

fronte ad una massima popolare o si è pensato anche ad un collegamento con i salmi di 

┗eﾐdetta, do┗e l’odio peヴ i ﾐeﾏiIi ┗ieﾐe ﾏoti┗ato dal fatto Ihe i nemici del popolo sono

dichiarati nemici di Dio78, ma in nessuno dei due casi ci troviamo di fronte ad un 

comandamento che impone di odiare i nemici. Un comandamento di questo genere si 

trova invece nei testi di Qumran79, dove si dice di amare i figli della luce e di odiare i figli 

delle tenebre, e cioè quelli che non facevano parte della comunità di Qumran, che si 

riteneva il vero Israele; probabilmente Matteo fece uso di questa tradizione qumranica80. 

D’altヴa paヴte Matteo X, fヴa gli e┗aﾐgelisti, ケuello che presenta maggior legami con

l’aﾏHieﾐte eHヴaiIo e Ioﾐ la Iultuヴa ┗eteヴotestaﾏeﾐtaヴia, e Ihe pヴeseﾐta alIuﾐi ﾏoﾏeﾐti 

dell’esisteﾐza teヴヴeﾐa di Cヴisto Ioﾏe ヴealizzazioﾐe di pヴofezie dell’Antico Testamento.

L’aﾐtitesi X il Ioﾏaﾐdo di aﾏaヴe i ﾐeﾏiIi e iﾐ pヴimo piano sta il nemico religioso, il

ケuale peヴseguita┗a la Ioﾏuﾐità. L’ non può essere rivolto solamente agli amici, ma

a tutti, il comandamento di amare il prossimo deve essere applicato anche al nemico, il 

quale va trattato da prossimo, amico o fratello. Pregare per il nemico è soltanto un 

esempio, anche se molto importante, del nuovo rapporto da acquisire e dimostra che 

viene modificato ヴealﾏeﾐte dall’iﾐteヴﾐo l’atteggiaﾏeﾐto della peヴsoﾐa Ihe aﾏa.

Chi X IapaIe di aﾏaヴe i pヴopヴi ﾐeﾏiIi si diﾏostヴa figlio, IioX Iヴeatuヴa di Dio. L’iﾐdole 

dei figli X l’iﾐdole del padヴe, la sua X la loヴo ﾐatuヴa e dalla soﾏigliaﾐza si ヴiIoﾐosIe la 

parentela. Si invita ad imitare Dio e quindi ad amare tutti: infatti Egli dona a tutti gli 

77 Cfr. Lv. 19,18:       
 (non ti vendicherai e non serberai rancore 

contro i figli del tuo popolo, ma amerai il tuo prossimo come te stesso. Io sono il Signore). 
78 Cfr. Sal. 139,21-22:  

 (quanto odio, Signore, quelli che ti odiano! 
Quanto detesto quelli che si oppongono a te! Li odio con odio implacabile, li considero miei nemici). 
79 Quﾏヴaﾐ X uﾐa loIalità sulla ヴi┗a oIIideﾐtale del Maヴ Moヴto, ﾐell’attuale Cisgioヴdaﾐia, do┗e eヴa pヴeseﾐte 
una comunità religiosa ebraica; fu resa famosa dalla scoperta, risalente alla prima metà del Novecento, dei 
cosiddetti Manoscritti del Mar Morto, di cui fanno parte i testi di Qumran, che costituiscono la fonte più 
antica della Bibbia ebraica. 
80 Vd. Gnilka 1990, pp. 287-288. 
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uoﾏiﾐi ふIatti┗i e Huoﾐiぶ i suoi HeﾐefiIi, il sole e la pioggia e ﾐoﾐ fa distiﾐzioﾐi. Uﾐ’idea 

molto simile, peヴ ケuaﾐto ヴiguaヴda l’imitatio Dei, la ヴitヴo┗iaﾏo ﾐell’aﾏHito del peﾐsieヴo 

stoico, testimoniata ad es. in Sen. Ben. 4,26,1: si deos, inquit, imitaris, da et ingratis 

HeﾐefiIia: ﾐaﾏ et sIeleヴatis sol oヴituヴ, et piヴatis pateﾐt ﾏaヴia ふse ┗uoi iﾏitaヴe gli dXi, fa’ 

opere di bene anche agli ingrati, perché anche sui malvagi si leva il sole e i mari sono 

aperti anche ai pirati). 

Un problema interpretativo si pone anche sul modo di intendere il concetto di figli di 

Dio, se Ioﾏe ヴiIoﾏpeﾐsa a Ihi pヴatiIa l’imitatio Dei o come presupposto per praticarla.

Non mancano indicazioni a sostegno di entrambe le tesi, che ci invitano quindi a 

considerare la condizione di figli come qualcosa di dinamico: Dio ci ha già accolti come 

figli, ma finchè viviamo in questo mondo siamo sottoposti alla prova e solo alla fine 

saremo irrevocabilmente suoi figli; la figura di Gesù è il modello per poter imitare Dio ed 

ottenere la salvezza81. 

Dal discepolo si esigono una giustizia e un amore che siano assai maggiori di quelli 

praticati dagli scribi e dai farisei, come si dice in 5,20:  

   

  (io vi dico infatti: se la vostra giustizia non 

supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli). Questo 

viene qui spiegato con due semplici esempi coi quali è messo a confronto il 

ﾐoヴﾏale Ioﾏpoヴtaﾏeﾐto uﾏaﾐo, deteヴﾏiﾐato dal さdo ut desざ, dal IalIolo egoistiIo: si 

ama e si saluta (   …

 )82 soltanto colui dal quale si è amati e salutati; rappresentanti di questo 

comportamento umano sono i pubblicani e i pagani, i quali non si sono aperti alla parola 

di Gesù, per il quale sono principalmente i nemici quelli a cui bisogna venire incontro col 

proprio amore costruttivo e il proprio saluto. 

Coerentemente con le premesse, ┗ieﾐe a┗aﾐzata l’esigeﾐza di esseヴe peヴfetti83; questa

conclusione si riferisce in primo luogo al comandamento di amare i nemici, ma potrebbe 

poi essere estesa a tutta la serie di antitesi. Il criterio della perfezione è costituito da Dio, 

81 Vd. Gnilka 1990, pp. 292-293. 
82 Il saluto a ケuel teﾏpo eヴa uﾐ auguヴio di paIe e si foヴﾏula┗a ケuasi seﾏpヴe Iosì: さLa pace sia con te/con
┗oiざ.
83 La peヴfezioﾐe X uﾐ’istaﾐza paヴtiIolaヴe dell’e┗aﾐgelista Matteo, ﾏeﾐtヴe iﾐ LuIa si paヴla di ﾏiseヴiIoヴdia; cfr.
Lc. 6,36. 
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Ihiaﾏato il さPadヴe ┗ostヴo Ielesteざ e l’iﾏpeヴati┗o riﾐﾐo┗a l’iﾐ┗ito 

all’imitatio Dei, ricollegandosi quindi ai versetti precedenti.

Dal concetto espresso dal termine (ineccepibile, senza difetti, completo), si 

ヴiIa┗a iﾐﾐaﾐzitutto l’idea di iﾐteヴo, ﾐoﾐ spezzato, iﾐdi┗iso; Dio ﾐella sua Hoﾐtà si ヴi┗olge

iﾐdi┗iso agli uoﾏiﾐi e la peヴfezioﾐe a Iui l’uoﾏo de┗e aspiヴaヴe Ioﾐsiste ﾐell’iﾏitaヴe ケuesta 

esistenza totale, ﾐel ┗i┗eヴe l’aﾏoヴe iﾐdi┗iso Ihe ﾐoﾐ esIlude ﾐessuﾐo. PヴatiIaﾐdo l’

l’uoﾏo di┗eﾐta figlio di Dio84.

Amare Dio  e il prossimo: 

Mc. 12,28-3385: 28   

  
29 ʹ  ʹ

 30

    

 31

. 32   

’  

    
33   

 

28Allora si avvicinò a Lui uno degli scribi che li aveva uditi discutere e, visto come aveva 

Heﾐ ヴisposto a loヴo, gli doﾏaﾐdò: さQual X il pヴiﾏo di tutti i Ioﾏaﾐdaﾏeﾐti?ざ. 29Gesù

rispose: "Il primo è: Ascolta, Israele! Il Signore nostro Dio è l'unico Signore; 30
amerai il

Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e 

con tutta la tua forza. 31Il secondo è questo: Amerai il tuo prossimo come te stesso. Non 

I'X altヴo Ioﾏaﾐdaﾏeﾐto più gヴaﾐde di ケuestiざ. 32Lo sIヴiHa gli disse: さHai detto Heﾐe, 

Maestro, e secondo verità, che Egli è unico e ﾐoﾐ vi è altヴi allげiﾐfuori di Lui; 
33

amarlo con

84 Vd. Gnilka 1990, pp. 284-295. 
85 Cfr. Mt. 22,34-40 e Lc. 10,25-28. 
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tutto il Iuoヴe, Ioﾐ tutta lげiﾐtelligeﾐza e Ioﾐ tutta la foヴza e amare il prossimo come se

stesso ┗ale più di tutti gli oloIausti e i saIヴifiIiざ.

Il Hヴaﾐo si iﾐseヴisIe all’iﾐteヴﾐo del Ioﾐtesto delle discussioni e  controversie con i

gruppi giudaici; è un apoftegma, cioè una sentenza enunciata dal protagonista (in questo 

caso Gesù) in risposta ad una domanda altrui. Peヴ ケuaﾐto ヴiguaヴda l’aspetto formale, è

una narrazione, semplice ed essenziale come è proprio dello stile di Marco, che riferisce 

una discussione tra maestro e allievi86. 

La storia è introdotta da una proposizione che contiene tre participi ( ,

, ) e che la collega alle narrazioni precedenti ed anticipa il versetto 32; la 

moltiplicazione dei participi è un tratto dello stile di Marco. La domanda che lo scriba, in 

modo amichevole, rivolge a Gesù, è quale sia il primo di tutti i comandamenti:

 Il fatto che venga utilizzato , invece del femminile 

 , riferito ad , IoﾐfeヴisIe all’espヴessioﾐe uﾐ seﾐso più generale e accentuato

di supremazia e di eccellenza del comandamento. Non era infrequente a quel tempo la 

discussione su quale fosse il primo comandamento e su quali precetti fossero più 

facilmente praticabili e diverse erano le risposte date. 

Nella risposta Gesù cita la prima parte dello “heﾏaげ Isヴael87, una preghiera della

liturgia ebraica che ogni pio ebreo era tenuto a recitare ogni giorno, della quale Marco, 

unico dei Sinottici, cita anche le parole introduttive, ʹ

 , mentre gli altri riprendono il testo antico a partire da

. Il comando di amare Dio non è semplicemente un 

do┗eヴe, X uﾐ’oHHligazioﾐe che scaturisce dal fatto che Egli ha scelto Israele in un patto di

alleaﾐza; l’aﾏoヴe X la ヴisposta del popolo all’iﾐteヴ┗eﾐto di elezioﾐe e di ヴi┗elazioﾐe di Dio 

ed è quindi la legge fondamentale di questo popolo.  

L’aﾏoヴe sIatuヴisIe dal centro della personalità, dal cuore e dall’aﾐiﾏa, ﾏa ﾐoﾐ ﾏeﾐo 

dalla ﾏeﾐte e dalla foヴza dell’esseヴe uﾏaﾐo: sono utilizzate queste quattro parole,

, , , , per rendere la risposta più completa. 

86 Vd. Taylor 1977, p. 566. 
87 Cfr. Dt. 6,4 ss. 
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Questo passo e Lc. 11,42 sono gli unici luoghi dei Vangeli Sinottici che parlano 

dell’aﾏoヴe dell’uoﾏo peヴ Dio e ケuesto X do┗uto alla ヴetiIeﾐza degli sIヴittoヴi del Nuovo

Testamento a usare il linguaggio d’aﾏoヴe ﾐei Ioﾐfヴoﾐti di Dio, ﾏeﾐtヴe è spesso

sottolineato l’aﾏoヴe di Dio peヴ gli uoﾏiﾐi, iﾐ ケuaﾐto l’aﾏoヴe peヴ Lui deriva dal Suo amore

per noi. Iﾐizialﾏeﾐte l’aﾏoヴe dell’uoﾏo, aﾐIhe ケuello peヴ Dio, ﾐoﾐ può esseヴe Ihe ,

o un sentimento affine al platonico , che ha bisogno di essere purificato dal suo 

egoIeﾐtヴisﾏo e di esseヴe ﾏodellato iﾐ foヴza dell’  di Dio su cui si fonda.

Sebbene la domanda dello scriba riguardi soltanto il primo comandamento, Gesù ne 

aggiunge un secondo, riportando alla lettera il testo di Lev. 19,18: 

(amerai il tuo prossimo come te stesso). L’a┗┗eヴHio 

usato Ioﾐ l’aヴtiIolo88 tヴaduIe l’eHヴaiIo ヴ a ふaﾏiIo, IoﾐIittadiﾐo, l’altヴoぶ e si ヴifeヴisIe iﾐ 

particolare al prossimo ebraico; nei secoli successivi però il comandamento venne inteso 

in maniera più ampia, sicuramente rivolto anche agli stranieri nel paese; è più difficile dire 

se avesse una portata universale89. 

Gesù comanda di amare il prossimo come se stessi (

). Sul significato di queste famose parole hanno scritto autorevoli personalità del 

mondo religioso di varie epoche, come Cleﾏeﾐte d’Alessaﾐdヴia, Agostiﾐo90, Tommaso91,

Lutero, formulando considerazioni di┗eヴse: peヴ alIuﾐi X uﾐ’altヴa foヴﾏa dell’aﾏoヴe peヴ Dio; 

per altri è una forma superiore di amore verso se stessi; per altri, come lo studioso 

Nygren92, è, forse più verosimilmente, l’aﾏoヴe di Dio peヴ l’uoﾏo, che egli accoglie e

rivolge, a sua volta, ai fratelli. 

Significativo in questa narrazione è il modo in cui Gesù unisce profondamente i due 

Ioﾏaﾐdaﾏeﾐti, Ihe ┗aﾐﾐo a foヴﾏaヴe uﾐ’uﾐità iﾐdissoluHile: l’aﾏoヴe peヴ l’uoﾏo sIatuヴisIe 

dall’aﾏoヴe peヴ Dio; seﾐza ケuest’ultiﾏo, l’aﾏoヴe peヴ il pヴossiﾏo saヴeHHe iﾏpossiHile.

Dopo la risposta di Gesù lo scriba interviene approvando ciò che il Maestro ha detto, 

ripete le sue stesse parole, ma al posto del termine (mente), già utilizzato poco 

88 Come nel greco classico e nei LXX. 
89 Vd. Taylor 1977, pp. 569-570. 
90 Nel Commento al Vangelo di San Giovanni sIヴi┗e: さUﾐo iﾐfatti aﾏa il pヴossiﾏo suo Ioﾏe se stesso, se aﾏa 
Dio; peヴIhY se ﾐoﾐ aﾏa Dio ﾐoﾐ aﾏa ﾐeppuヴe se stessoざ, poﾐeﾐdo alla base di ogni amore quello per Dio.
91 Nella Summa Teologica paヴla di さaﾏoヴe di Heﾐe┗oleﾐzaざ e IioX ┗oleヴ Heﾐe all’altヴo e desideヴaヴe il Heﾐe 
dell’altヴo.
92 Vd. Nygren 1990, p. 106. 
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prima e appartenente alla tradizione neotestamentaria, usa (intelligenza, 

sagacia): una scelta foヴse do┗uta all’iﾐtervento dello scriba stesso.

Egli poi affeヴﾏa la supヴeﾏazia dell’aﾏoヴe di Dio e dell’uoﾏo sulle azioﾐi Iultuali, in

paヴtiIolaヴe l’oloIausto ふIhe Ioﾐsiste┗a ﾐell’offeヴta iﾐteヴaﾏeﾐte HヴuIiata e ﾐei sacrifici),

che è affermata aﾐIhe ﾐell’ Antico Testamento
93: X la pヴatiIa dell’ che garantisce

all’uoﾏo il Regﾐo di Dio94.

Chi è il prossimo da amare/Amore come compassione: 

Lc. 10,25-3795: 25

26  

 27

    

 28   

 29  

 30  

 

  31

  

 32

 33 ’
34  

  

 35  

   
36    

 37

’    

93 Cfr. 1Sam. 15,22:  (obbedire è meglio del sacrificio) e Os. 6,6: 
 ふ┗oglio l’aﾏoヴe e ﾐoﾐ il saIヴifiIio, la IoﾐosIeﾐza di 

Dio più degli olocausti). 
94 Vd. Taylor 1977, pp. 567-572. 
95 Cfr. Mt. 22,34-40 e Mc. 12,28-31. 
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25Ed eIIo, uﾐ dottoヴe della Legge si alzò peヴ ﾏetteヴlo alla pヴo┗a e Ihiese: さMaestヴo, Ihe 

Iosa de┗o faヴe peヴ eヴeditaヴe la ┗ita eteヴﾐa?ざ. 26Gesù gli disse: さChe Iosa sta sIヴitto ﾐella 

Legge? Coﾏe leggi?ざ. 27Costui ヴispose: さAmerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore,

con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo 

Ioﾏe te stessoざ. 28Gli disse: さHai ヴisposto Heﾐe: fa’ ケuesto e ┗i┗ヴaiざ. 29Ma quello, volendo

giustificarsi, disse a Gesù: さE chi è mio prossimo?ざ. 30Gesù ヴipヴese: さUﾐ uoﾏo sIeﾐde┗a da 

Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto, lo 

percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. 31Per caso, un sacerdote 

scendeva per quella medesima strada e, quando lo vide, passò oltre. 32Anche un levita, 

giunto in quel luogo, vide e passò oltre. 33Invece un Samaritano, che era in viaggio, 

passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. 34Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, 

versandovi olio e vino; poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese 

cura di lui. 35Il gioヴﾐo segueﾐte, tiヴò fuoヴi due deﾐaヴi e li diede all’alHeヴgatoヴe, diIeﾐdo: 

さAHHi Iuヴa di lui; Iiò Ihe speﾐdeヴai iﾐ più, te lo pagheヴò al ﾏio ヴitoヴﾐoざ. 36Chi di questi tre

ti sembra sia stato prossimo di Iolui Ihe X Iaduto ﾐelle ﾏaﾐi dei Hヴigaﾐti?ざ. 37Quello

ヴispose: さChi ha avuto compassione di luiざ. Gesù gli disse: さVa’ e aﾐIhe tu fa’ Iosìざ.

Il passo si inserisce nel resoconto che Luca fa del viaggio di Gesù verso Gerusalemme. 

La pericope consiste di una parabola (chiamata la parabola del buon Samaritano) e di una 

cornice, formata dai versetti 25-28 e 36-37. La parabola rappresenta, con la cura formale, 

l’esausti┗ità e la Ioeヴeﾐza Ihe soﾐo pヴopヴi della sIヴittuヴa di LuIa, un racconto esemplare

che dà un’indicazione del giusto comportamento cristiano nei confronti del prossimo;

Gesù dà delle massime etiche, delle normative per il comportamento cristiano. 

L’esegesi più aﾐtiIa ha ┗oluto iﾐteヴpヴetaヴe il ヴaIIoﾐto iﾐ Ihia┗e allegoヴiIa e ┗edeヴe 

ﾐell’aIIadiﾏeﾐto l’opeヴato di sal┗ezza di Gesù che agisce come il samaritano: in ogni caso,

la parabola è da considerarsi come testimonianza della misericordia di Gesù sperimentata 

dalla comunità che si riconosce come tale a paヴtiヴe da ケuell’espeヴieﾐza e che si è quindi

accorta del suo prossimo, che essa vede in chiunque Gesù chiami fratello. 

L’iﾐtヴoduzioﾐe X Iostituita dai primi quattro versetti (25-28) e rispecchia la

proHleﾏatiIa Ioﾐteﾏpoヴaﾐea, ﾐoﾐ solo dell’aﾏHieﾐte dei disIepoli di Gesù, ﾏa aﾐIhe 

dell’aﾏHieﾐte eHヴaiIo iﾐ geﾐeヴale: chi è il mio prossimo? Chi è colui che devo amare come
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me stesso, fino a donare la mia vita? La domanda del era molto sentita a quel 

tempo. 

Luca vuole conferire al passo, fiﾐ dall’iﾐizio, un orientamento pratico, che si rivela già

ﾐella fヴase iﾐiziale: さMaestヴo, Ihe Iosa de┗o faヴe?ざ96; si sottolinea la concezione di un’

IoﾐIヴeta, Ihe sigﾐifiIa faヴe ケualIosa peヴ l’altヴo, fiﾐo ad aヴヴi┗aヴe a daヴe la pヴopヴia 

┗ita; il Iolloケuio e la paヴaHola soﾐo iﾐtiﾏaﾏeﾐte Ioﾐﾐessi tヴa loヴo pヴopヴio dall’espヴessioﾐe 

 , ripetuta per quattro volte,97 e dalla descrizione particolareggiata dei 

provvedimenti presi dal buon samaritano98. 

Il dottore della legge si avvicina a Gesù con intenzioni subdole, come mostra il 

malizioso  ; egli non cerca affatto, come vorrebbe far credere, delle 

indicazioni sulla giusta via per raggiungere la vita eterna, ma vuole mettere alla prova 

Gesù, il quale con la sua risposta poteva compromettersi99; aﾐIhe l’appellati┗o 

con cui il dottore della legge chiama Gesù, nasconde una certa ironia. La 

legge era il libro che conteneva le indicazioni determinanti per la vita, in essa si 

manifestava la volontà di Dio e quindi il poteva esaminare le Scritture e trovarvi 

da solo la risposta alla sua domanda. 

Seguendo lo stile delle dispute dei dottori della legge, Gesù ribatte con una contro-

domanda che colloca impro┗┗isaﾏeﾐte l’iﾐteヴloIutoヴe ﾐel ヴuolo dell’iﾐteヴヴogato. Vengono

Iitati iﾐsieﾏe i due Ioﾏaﾐdaﾏeﾐti dell’aﾏoヴe peヴ Dio ふDeut. ヶ,ヵ100) e per il prossimo (Lv.

19,18), i quali sono identificati: chi ama Dio, secondo la volontà di Gesù non può 

prescindere dal prossimo, ma al contrario si può amare veramente il proprio prossimo 

solo se si cerca in lui il volto di Dio. Quel richiama una condizione di 

equilibrio: si ヴiesIe ad aﾏaヴe l’altヴo Ioﾏe pヴesIヴitto dalla legge, solo ケuando si mette

l’altヴo sullo stesso li┗ello di se stessi. Eヴa convinzione cristiana che il primo prossimo fosse

96 In Matteo (22,36) invece si trova:   (Maestro, nella Legge, 
qual è il grande comandamento?) e in Marco (12,28):  (qual è il primo 
di tutti i comandamenti?). 
97

 Versetti 25, 28, 37 (due volte). 
98 Un parallelo formale a questo passo può essere rilevato in Lc. 7,36-50, nella pericope della peccatrice 
peﾐiteﾐte, do┗e ヴaIIoﾐto e paヴaHola foヴﾏaﾐo allo stesso ﾏodo uﾐ’uﾐità.
99 La sua risposta poteva contenere implicazioﾐi sul piaﾐo politiIo e aﾐIhe ﾏilitaヴe; Gesù agisIe all’iﾐteヴﾐo di 
un territorio che è dominato militarmente, politicamente ed economicamente da stranieri quali erano i 
romani. 
100 Viene aggiunto, rispetto alla forma tricotomica del Deuteronomio,   (con tutta la 
tua mente), forse perché si sta rispondendo ad interlocutori ellenistici, che danno molta importanza alla 
IapaIità iﾐtelletti┗a dell’uoﾏo.
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se stesso e che quindi bisognasse sì amare gli altri, ma non sminuire allo stesso tempo 

l’aﾏoヴe ┗eヴso di sY. Iﾐ ヴealtà, ﾐell’espeヴieﾐza IoﾐIヴeta di Gesù, questo amore cresce

sempre senza fermarsi, anche quando raggiunge l’eケuiliHヴio, tヴaHoIIando fino a dare se

stesso. Peヴ Gesù il ﾏodo ﾏiglioヴe di ヴistaHiliヴe l’eケuiliHヴio X ケuello di aﾏaヴe l’altヴo fiﾐo a 

pヴefeヴiヴe la ┗ita dell’altヴo alla pヴopヴia stessa vita; Gesù, come già detto, va oltre la legge.

La lode di Gesù (  ) conferma che il dottore della legge conosce le 

Scritture ed evidenzia anche come Gesù non sia contrario alla legge, ma ne interpreti i 

Ioﾐteﾐuti ﾐasIosti. L’esoヴtazioﾐe al さfaヴeざ diﾏostヴa poi Ioﾏe peヴ Lui l’esegesi della 

Scrittura non sia qualcosa di puramente teorico, ma un qualcosa da mettere in pratica. 

Gesù, quindi, non solo esce da vincitore dalla disputa, ma indica anche agli uomini la vera 

meta della vita. 

Il dottore della legge, che si sente smascherato, dà al colloquio, per mezzo di una 

seconda domanda ( ), un nuovo orientamento che prospetta 

il Ioﾏaﾐdaﾏeﾐto dell’aﾏoヴe peヴ il pヴossiﾏo. Peヴ la seﾐsiHilità eHヴaiIa, ケuesto IoﾐIetto 

aveva un significato di limitazione: ﾐell’etiIa eHヴaiIa, iﾐfatti, I’eヴa il pヴiﾐIipio della 

suddivisione in gradi, si dovevano amare quelli dello stesso popolo (al massimo gli 

stranieri che godevano del diritto di ospitalità) e quelli che avevano lo stesso 

atteggiamento nei confronti della religione101; non è possibile prestare un aiuto concreto 

a tutti, aﾐIhe all’ultiﾏo sIoﾐosIiuto, e quindi si impongono delle limitazioni e

precisazioni: ケuesto ┗ieﾐe Ihiesto a Gesù, ケuale sia il Ioﾐfiﾐe dell’aﾏoヴe ┗eヴso uﾐ altro

uomo. 

Gesù risponde con una parabola, che si riferisce forse ad un fatto attuale, realmente 

aIIaduto ﾐelle ┗iIiﾐaﾐze del luogo iﾐ Iui ヴisiede┗a l’iﾐteヴloIutoヴe. I paヴtiIolaヴi della stoヴia 

sono presentati in modo molto conciso: sulla strada da Gerusalemme a Gerico102 un 

uomo è stato assalito dai briganti; si parla di , di un uomo qualsiasi e il fatto 

che non sia presente una precisazione circa il suo essere o no ebreo, è probabilmente 

voluto e mira ad anticipare il concetto di un amore che non può essere limitato da alcuna 

barriera nazionale. La situazione dell’uoﾏo viene descritta drasticamente (

  ) e si comprende che i briganti 

101 Vd. Ernst 2000, p. 492. 
102 Un percorso di 27 Km. che corrisponde a circa 6-7 ore di cammino, attraverso un deserto inospitale. 
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gli hanno tolto la propria dignità e ケuasi la ┗ita; si ┗uole ヴiIhiaﾏaヴe l’atteﾐzioﾐe sulla 

totale ﾏaﾐIaﾐza di ﾏezzi da paヴte di ケuell’uoﾏo, Ihe oヴﾏai ﾐoﾐ X più iﾐ gヴado di aiutaヴsi 

da solo, l’atteﾐzioﾐe poggia uﾐiIaﾏeﾐte sull’uoﾏo e sul suo Hisogﾐo.

Di fronte a questa situazione si trovano un sacerdote e un levita, che passano sulla 

ﾏedesiﾏa stヴada e, puヴ ┗edeﾐdo l’uoﾏo, passaﾐo oltヴe; il saIeヴdote e il le┗ita soﾐo due 

personalità molto importanti, con la funzione specifica di riconoscere sana o malata una 

persona che proprio in seguito al loro giudizio poteva essere ammessa o espulsa salla 

comunità. I due, peヴò, di fヴoﾐte a ケuell’uoﾏo peﾐsaﾐo pヴiﾏa di tutto a gaヴaﾐtiヴe se stessi, 

non corrono il rischio di contaminarsi e lo considerano morto. La legge dichiarava impuro 

chiunque avesse toccato un cadavere ed era quindi rischioso aiutare un uomo che nel 

frattempo poteva morire. Il loro completo disinteresse nei confronti dello sventurato li 

ヴeﾐde Ioﾏuﾐケue assolutaﾏeﾐte estヴaﾐei al Ioﾏaﾐdaﾏeﾐto dell’aﾏoヴe: essi ﾐoﾐ riescono

ad amare, a praticare la vera . 

Con delicatezza viene poi presentato, come esempio di vero amore per il prossimo, un 

samaritano e quindi un rappresentante di quel gruppo etnico che gli ebrei odiavano in 

modo particolare per motivi religioso-cultuali e anche per avvenimenti concreti che 

avevano portato a tensioni particolarmente aspre103. Il samaritano si trova nella stessa 

situazione del sacerdote e del levita, ma a differenza di quelli si lascia interpellare, rompe 

il muro del dubbio e accoヴgeﾐdosi Ihe l’uoﾏo X ancora vivo , cioè sente

muovere le viscere dalla compassione. Il fatto che nella parabola si narrasse che proprio 

un uomo come questo riconoscesse la volontà di Dio, riuscisse davvero ad amare, doveva 

essere toccante e sconvolgente per un ebreo credente. 

Il modo in cui il samaritano presta il suo aiuto è descritto con minuzia di particolari, 

pヴopヴio peヴ sottoliﾐeaヴe il さfaヴeざ su Iui si eヴa iﾐIeﾐtヴata la doﾏaﾐda del dottoヴe della 

legge; il samaritano si fa ancora più prossimo, il testo dice  ed è questo il gesto 

fondamentale, che fa la differenza: i gesti che seguono dipendono tutti dal farsi prossimo 

dell’altヴo. “e infatti non si rompono i muri del proprio egoismo e si chiudono gli occhi, ci si

taglia fuori dalla possibilità stessa di compieヴe il Ioﾏaﾐdaﾏeﾐto dell’aﾏoヴe. Il samaritano

103 Tra Ebrei e Samaritani non correva buon sangue da quando questi ultimi si erano formati un regno e un 
culto autonomi; erano degli scismatici e, per di più, mescolati con coloni stranieri (assiri) praticanti culti 
pagani. I Samaritani, poi, al Tempio di Gerusalemme avevano contrapposto il loro sul monte Garizim; 
ケuesto peヴ i Giudei ヴappヴeseﾐta┗a uﾐ fatto gヴa┗issiﾏo, poiIhY essi Ioﾐsideヴa┗aﾐo esseﾐziale l’uﾐiIità del 
Tempio, segno della presenza di Dio in mezzo al popolo. 
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Iuヴa le feヴite Ioﾐ l’olio della dolIezza e il vino della fortezza e prende il malcapitato sulle

pヴopヴie spalle, Ioﾐsideヴaﾐdolo tutt’uﾐo Ioﾐ se stesso. Oltヴe a Iiò, si IaヴiIa di tale Ioヴaggio 

da Ioiﾐ┗olgeヴe ﾐell’atteﾐzioﾐe ┗eヴso il Hisogﾐoso l’iﾐteヴa stヴuttuヴa soIiale, Ihiede 

all’alHeヴgatoヴe di a┗eヴ Iuヴa di lui, pagaﾐdogli la somma di denaro necessaria; egli compie

pienamente la volontà di Dio. 

Il dottore della legge viene infine invitato a prendere a sua volta posizione e Gesù gli 

chiede chi secondo lui sia stato prossimo del malcapitato, dando alla domanda un taglio 

sorprendente: …     

Egli non procede dal proprio io, ma pone al Ieﾐtヴo dell’atteﾐzioﾐe il tu, 

il pヴossiﾏo ﾐoﾐ X l’uoﾏo Hisogﾐoso, ﾏa X Iolui Ihe si X fatto pヴossiﾏo del Hisogﾐoso; 

tutto viene capovolto e viene alla luce la nuova maniera di intendere il comandamento 

dell’aﾏoヴe. Chi ha ヴiIe┗uto il doﾐo ﾐoﾐ X l’uoﾏo, ma il samaritano, è lui il prossimo che è

stato amato e questa risposta può sembrare paradossale, ma se si legge con attenzione si 

┗ede Ihe Gesù Ihiede: さChi di ケuesti tヴe ti seﾏHヴa sia stato pヴossiﾏo?ざ Il capovolgimento

è molto importante, perché mentre il aveva chiesto a Gesù chi fosse il suo 

prossimo, Gesù gli dice come fare ad essere prossimo; il prossimo è qualsiasi uomo ogni 

┗olta Ihe si fa pヴossiﾏo a uﾐ altヴo uoﾏo Hisogﾐoso. L’uoﾏo Ihe ha Hisogno di aiuto è

colui che regala ad un altro la possibilità di amare.  

Le paヴole fiﾐali: さVa’ e aﾐIhe tu fa’ Iosìざ diﾏostヴaﾐo Ioﾏe ﾐoﾐ sia possiHile disIuteヴe 

teoヴiIaﾏeﾐte del Ioﾏaﾐdaﾏeﾐto dell’aﾏoヴe, ﾏa si sia Ihiaﾏati all’azioﾐe IoﾐIヴeta; il

comandamento dell’aﾏoヴe ﾐoﾐ IoﾐosIe liﾏitazioﾐi104.

104 Vd. Ernst 2000, pp. 488-495 e Gargano 1994, I vol., pp. 99-108. 
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SAN GIOVANNI 

Gio┗aﾐﾐi X stato defiﾐito fiﾐ dall’aﾐtiIhità l’さapostolo dell’aﾏoヴeざ, iﾐ ケuaﾐto identificando

Dio con , elabora il concetto chiave del Cristianesimo primitivo; la maggior parte 

delle espressioni che fanno riferimento al concetto di si trovano inoltre proprio 

nel Vangelo di Giovanni105 e nelle sue tre lettere. Egli utilizza 36 volte il verbo  e 7 

volte il sostantivo ; l’uso ﾏolto più fヴeケueﾐte del verbo rispetto al sostantivo è

do┗uto al ヴilie┗o Ihe Gio┗aﾐﾐi dà all’eleﾏeﾐto attivo quando parla di amore106.

Per Giovanni, come anche per san Paolo, è nella Croce107 che possiamo davvero capire 

il ﾏisteヴo dell’aﾏoヴe di Dio per noi, solo in essa possiamo riIoﾐosIeヴe l’ ; infatti 6

dei 7 e 28 dei 36  utilizzati nel libro, si trovano nei capitoli 13-17, cioè 

quelli riguardanti la Passione di Cristo108. Altro concetto che unisce Giovanni a Paolo è il 

collegamento tra   e , tra conoscenza e amore109. In Giovanni confluisce 

tutto ciò che riguardo al concetto di si trova nel Nuovo Testamento. Lo studioso 

Anders Nygren, nel suo saggio Eros e agape, ritiene che tuttavia non è del tutto corretto 

defiﾐiヴe il peﾐsieヴo gio┗aﾐﾐeo sull’aﾏoヴe Ioﾏe il ┗eヴtiIe del ﾏoti┗o ﾐeotestaﾏeﾐtaヴio 

dell’ , in quanto questo è vero soltanto dal punto di vista formale; è Paolo in realtà

che ha penetrato più profondamente il significato di questo concetto e la concezione 

giovannea dell’aﾏoヴe ﾐoﾐ pヴeseﾐta ケuel Iaヴatteヴe di uﾐità Ihe distiﾐgue la IoﾐIezioﾐe 

paolina110. 

Si possono riscontrare dalla lettura dei testi i seguenti significati: 

105 Nel Vangelo di Giovanni gli studiosi haﾐﾐo iﾐdi┗iduato due paヴti: il さliHヴo dei “egﾐiざ, do┗e le paヴole e le 
azioni di Gesù si rivolgono ad un pubblico vasto, provocando in alcuni la fede e iﾐ altヴi il ヴifiuto e il さliHヴo 
della Gloヴiaざ, Ihe si ヴi┗olge iﾐ┗eIe al puHHliIo ヴistヴetto di Ioloヴo Ihe haﾐﾐo Iヴeduto e desIヴi┗e la passioﾐe, la 
IヴoIifissioﾐe, la ヴesuヴヴezioﾐe e l’asIeﾐsioﾐe di Gesù.
106

Nel Vangelo di Giovanni compare 6 volte il sostantivo e 9 volte il verbo  ; nonostante 
apparentemente sembri che questo termine venga utilizzato come sinonimo di , in realtà vi è sempre 
uﾐa Ieヴta sfuﾏatuヴa Ihe legittiﾏa l’uso dell’uﾐo o dell’altヴo teヴﾏiﾐe: Peﾐﾐa ヱ9Αヲ, p. ヱヰン.
107 1Gv. 3,16:      (In 
ケuesto aHHiaﾏo IoﾐosIiuto l’aﾏoヴe, ﾐel fatto Ihe egli ha dato la sua ┗ita peヴ ﾐoiぶ.
108 Vd. Nygren 1990, p. 125. 
109 1Gv. 4,8:   (Chi non ama non ha conosciuto 
Dio, perché Dio è amore). 
110 Vd. Nygren 1990, pp. 125-126. 
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Amore di Dio per l’uomo:

Gv. 3,16: 16  

  ’

16Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in 

Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. 

Questo versetto rappresenta il centro del Vangelo di Gio┗aﾐﾐi e si iﾐseヴisIe all’iﾐteヴﾐo 

del dialogo con Nicodemo111, durante il quale si dibatte il problema principale della 

salvezza, che è un dono del Messia crocifisso. 

Il verbo  , ケui all’aoヴisto, viene utilizzato per sottolineare l’azioﾐe dell’aﾏaヴe, 

uﾐ’azioﾐe puﾐtuale, gヴaﾐdiosa, Ihe si Ioﾏpie seﾐza esitazioﾐi. È uﾐ aﾏoヴe Iosì alto Ihe si 

ﾏaﾐifesta ﾐell’offeヴta da parte di Dio del proprio Figlio, dell’Uﾐigeﾐito, dell’Aﾏato,

uﾐ’offeヴta Ihe ﾐella sua uﾐiIità stoヴiIa si ヴealizza IoﾐIヴetaﾏeﾐte ﾐei due a┗┗eﾐiﾏeﾐti 

dell’iﾐIaヴﾐazioﾐe e della ﾏoヴte iﾐ IヴoIe; è interessante su questo punto fare un confronto

con il brano della Genesi in cui si narra del sacrificio di Isacco; in Gen. 22,2

 

 ’  

(Prendi tuo figlio, il tuo unigenito che ami, IsaIIo, ┗a’ ﾐel teヴヴitoヴio di Mòヴia e offヴilo 

in olocausto su di un monte che io ti indicherò) Dio chiede ad Abramo di sacrificare il suo 

figlio unigenito, che ama, come prova della sua fede, ma poi Dio ferma la sua mano come 

viene detto in Gen. 22,12:  

     

  ’ (Non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli niente!

Ora so che tu temi Dio e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unigenito); in Cristo, invece, 

Suo figlio unigenito, Dio non ferma la sua mano, ma lo sacrifica per la salvezza 

dell’uﾏaﾐità. Dio ﾐell’aﾏoヴe ┗a fino in fondo; il suo amore è uﾐ’offeヴta Ihe nella sua

unicità storica si realizza concretaﾏeﾐte ﾐei due a┗┗eﾐiﾏeﾐti dell’incarnazione e della

111 Un fariseo ben disposto, a differenza degli altri farisei, verso Gesù; fa parte del sinedrio, cioè il consiglio 
del sommo sacerdote. Durante il processo a Gesù, si oppone alla decisione di condannarlo a morte. 
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morte in croce. L’aﾏoヴe di Dio X gヴatuito e seﾐza ヴiseヴ┗e, Egli aﾏa da seﾏpヴe il ﾏoﾐdo 

anche se questo lo rifiuta112. La proposizione consecutiva contiene il verbo 

all’iﾐdiIati┗o, Ihe X l’uﾐiIo ﾏodo ┗eヴHale utilizzato da Giovanni, che vuole sempre

sottolineare l’aspetto ヴeale dell’azione. Tヴa l’altヴo ケuesto X l’uﾐiIo passo iﾐ Iui Gio┗aﾐﾐi 

parla di un amore che è per tutti, per il mondo e non solo per i cristiani o per i discepoli; 

Dio ama tutti indistintamente e arriva ad offrire suo Figlio per la salvezza di tutti.  L’amore

in questo caso è offerta di ciò che si ha di più prezioso e di unico113.        

Amore di Dio per Gesù: 

Gv. 10,17-18: 17  
18 ’  ’ ’

   

 

17Per questo il Padre mi ama: perché io do la mia vita, per poi riprenderla di nuovo. 

18Nessuno me la toglie: io la do da me stesso. Ho il potere di darla e il potere di 

riprenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio. 

Questo passo si iﾐseヴisIe all’iﾐteヴﾐo della parabola del Buon Pastore: Gesù è il simbolo

del vero pastore che è in comunione con il suo gregge e conosce le pecore ad una ad una.  

Tヴo┗iaﾏo aﾐIoヴa il IoﾐIetto di aﾏoヴe Ihe si espヴiﾏe ﾐell’offeヴta della pヴopヴia ┗ita, ﾏa 

Ioﾐ uﾐa sfuﾏatuヴa uﾐ po’ di┗eヴsa:  del passo precedente sigﾐifiIa さdaヴe, offヴiヴe, 

daヴe iﾐ Haliaざ, IioX Ioﾐsegﾐaヴe totalﾏeﾐte ケualIosa all’altヴo, X uﾐ’azioﾐe IoﾐIlusa iﾐ se 

stessa;  invece sigﾐifiIa さﾏetteヴe, IolloIaヴe, daヴe iﾐ pegﾐoざ, cioè offrire qualcosa

teﾏpoヴaﾐeaﾏeﾐte peヴ uﾐo sIopo, ヴaggiuﾐto il ケuale Ii si ヴiappヴopヴia dell’oggetto donato.

Iﾐ ケuesto passo ケuiﾐdi l’uso del ┗eヴHo iﾐdiIa l’offrire la propria vita

temporaneamente alla morte, per poi riprenderla con la resurrezione, che costituisce il 

compimento della morte di Gesù, perché attraverso essa l’uﾏaﾐità ┗ieﾐe salvata. La vita è

112 Vd. Fausti 2008, p. 69. 
113 Vd. Brown 1991, pp. 193-194. 
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amore, si realizza nel dono di sé; Gesù ha lo stesso potere del Padre, cioè quello di amare 

e in Giovanni la croce non è vista come sconfitta, ma come manifestazione del Dio amore 

che di sua natura si dona114.        

Gesù mette in risalto il legaﾏe d’aﾏoヴe Ihe I’X tヴa Lui e il Padヴe, per cui tutto ciò che il

Figlio fa, gli è stato precedentemente comandato dal Padre. Il termine  significa 

letteヴalﾏeﾐte さIoﾏaﾐdo, iﾐgiuﾐzioﾐeざ, X uﾐ oHHligo; ﾐell’ottiIa della fede invece il

comando non è da intendersi come un obbligo, ma come una legge scritta nel cuore, da 

realizzare nella piena libertà; Gesù, infatti, dice in riferimento alla propria vita: 

’  ’ ’   (Nessuno me la toglie: io

la do da ﾏe stessoぶ: l’aﾏoヴe iﾐ ケuesto passo X offeヴta libera della propria vita115.

Amore di Cristo: 

Gv. 13,1: 1      

   

1Prima della festa di Pasqua Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo 

mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. 

Qui ci troviamo ﾐel Ioﾐtesto dell’ultiﾏa Ieﾐa, nel punto in cui viene introdotta la

narrazione della lavanda dei piedi: Gesù sa Ihe sta peヴ Ioﾏpieヴsi Iiò peヴ Iui Dio l’ha 

mandato sulla terra e cioè la sua morte in croce, il passaggio dalla morte alla vita, dalle 

cose di quaggiù a quelle di lassù, cioè al Regno di Dio.  

Beda il Venerabile116, un Padre della Chiesa, vede un gioco di parole tra il verbo 

さpassaヴe da uﾐa Ioﾐdizioﾐe ad uﾐ’altヴaざぶ e il teヴﾏiﾐe pesah (in ebraico

さpasケua, passaggioざぶ: ケuesto passaggio dell’uﾏaﾐità dalla sIhia┗itù del peIIato alla 

libertà della grazia av┗ieﾐe iﾐ Cヴisto attヴa┗eヴso l’   Il participio aoristo fa

114 Vd. Fausti 2008, p. 253. 
115 Vd. Brown 1991, pp. 520-521. 
116 Fu un monaco, storico e santo inglese, vissuto tヴa il VII e l’ VIII seI. d. C.; tヴa le sue opeヴe si Ioﾐtaﾐo 
anche scritti di tipo teologico, in particolare commentari di tipo esegetico. 
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riferimento a tutto il ministero pubblico di Gesù, a tutto ciò che aveva fatto finchè era 

rimasto ﾐel ﾏoﾐdo, ﾏeﾐtヴe l’aoヴisto iﾐdiIati┗o iﾐdiIa l’azioﾐe puﾐtuale 

dell’aﾏare, la morte volontaria che viene presentata come espressione suprema

dell’aﾏoヴe: さli aﾏò siﾐo alla fiﾐeざ sigﾐifiIa さ┗oloﾐtaヴiaﾏeﾐte ﾏoヴì iﾐ IヴoIe peヴ loヴo, e 

ケuiﾐdi peヴ tutta l’uﾏaﾐitàざ.  quindi contiene in sè un duplice significato, può

essere iﾐteso Ioﾏe さtotalﾏeﾐte, Ioﾏpletaﾏeﾐteざ o Ioﾏe さfiﾐo alla ﾏoヴte, fino alla

doﾐazioﾐe della pヴopヴia ┗itaざ. A mio avviso potrebbe anche essere tradotto con il

sigﾐifiIato di さsIopoざ, IioX Gesù ﾏoヴì peヴ ヴaggiuﾐgeヴe lo sIopo della sua ┗eﾐuta sulla

terra, cioè la sal┗ezza dell’uoﾏo: ケui amare significa passare dalla schiavitù alla libertà117.

Amore fraterno, vicendevole: 

Gv. 15,9-13: 9   

  10   

   11  

    12

  13

    ざ

9Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. 10Se 

osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i 

comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. 11Vi ho detto queste cose perché 

la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. 12Questo è il mio comandamento: che vi 

amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. 13Nessuno ha un amore più grande di questo: 

dare la sua vita per i propri amici. 

Anche questo Hヴaﾐo si tヴo┗a all’iﾐteヴﾐo del disIoヴso Ihe Gesù fa ﾐell’ultiﾏa Ieﾐa,

precisamente quando, parlando del rapporto di comunione che deve esserci tra Lui e i 

suoi discepoli, utilizza la metafora della vite (Gesù) e dei tralci (i discepoli presenti e 

futuri). 

117 Vd. Brown 1991, p. 671. 
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Nel versetto 9 Ii tヴo┗iaﾏo di fヴoﾐte all’aﾏoヴe totale ed uﾐiIo Ihe Dio Padヴe ha ﾐei 

confronti del Figlio, lo stesso amore che il Figlio prova per noi: nell’aﾏoヴe di Gesù 

┗ediaﾏo l’aﾏoヴe estヴeﾏo di Dio peヴ ﾐoi. , oltre al valore comparativo solitamente

attestato, può iﾏpliIitaﾏeﾐte suggeヴiヴe aﾐIhe ケuello Iausale: l’aﾏoヴe di Dio peヴ Gesù X il

modello dell’aﾏoヴe di Gesù peヴ i disIepoli, ma ne è anche la causa presupposta118.  Il

verbo è un aoristo complessivo119: indica un amore perfetto che è da sempre 

e per sempre, uﾐ’azioﾐe già Ioﾏpiuta ﾏa Ihe continua nel tempo. Dio è in quanto ama ed

è amato dal Figlio; questo amore è donato a sua volta a noi dal Figlio (  ). 

L’uoﾏo X iﾐseヴito ﾐel pヴogetto di aﾏoヴe tヴa il Padヴe e il Figlio. L’uﾐiIo aﾏoヴe tヴa Padヴe e 

Figlio circola anche in noi e ci fa dimorare nel Figlio come il Figlio nel Padre. Dimorare nel 

suo amore ci fa diventare figli di Dio: ci rende capaci di portare frutto, di amare i fratelli 

con il suo stesso amore.  L’aﾏoヴe X Ioﾏuﾐicazione di ciò che si ha e si è. L’osseヴ┗aﾐza dei 

Ioﾏaﾐdaﾏeﾐti X ﾐeIessaヴia peヴ diﾏoヴaヴe ﾐell’aﾏoヴe di Dio; i comandamenti in realtà si

riassumono in un unico comandamento, ケuello dell’aﾏoヴe che muove ed ordina ogni

nostra azione. Dimorare nel suo amore per noi significa in concreto amare come Lui ama. 

Noi possiamo amare perché Lui per primi ci ha amati; possiamo osservare il suo comando 

perché Lui ha osservato il comando di Dio120, che lo ha mandato come manifestazione del 

Suo amore per noi; il verbo è al perfetto ( ぶ, si ┗uole daヴe l’idea di uﾐ’azioﾐe 

Ioﾏpiuta, iﾐ ケuaﾐto l’ さoヴa di toヴﾐaヴe al Padヴeざ X cominciata e il ministero è compiuto. Il

fiﾐe dell’azioﾐe di Gesù X il IoﾏuﾐiIaヴe la , la gioia dell’aﾏoヴe Ihe I’X tヴa Lui e il 

Padre. La X stヴettaﾏeﾐte Ioﾐﾐessa all’ : gioisce solo chi ama ed è amato. 

L’aﾏoヴe diﾏostヴato da Gesù sulla Iヴoce verso di noi è il modello ( e la sorgente del 

ﾐostヴo aﾏoヴe ┗eヴso i fヴatelli. Coﾏe Gesù ha diﾏoヴato ﾐell’aﾏoヴe del Padヴe aﾏaﾐdo gli 

uoﾏiﾐi, Iosì ﾐoi diﾏoヴiaﾏo ﾐel “uo aﾏoヴe aﾏaﾐdo i fヴatelli. L’aﾏoヴe peヴ Dio e l’aﾏoヴe 

peヴ l’uoﾏo IostituisIoﾐo uﾐ’uﾐiIa ヴealtà, iﾐ ケuaﾐto l’aﾏoヴe X uﾐo solo: X Dio, il ケuale 

mette in comunione tutti. Il versetto 13,     

(dare la vita per i propri amici), è una frase di valore epesegetico: avere come modello 

118 Vd. Brown 1991, p. 799. 
119 さCon tale definizione, risalente al filologo Tedesco E. Hermann, si indica convenzionalmente un aoristo
che descrive un processo che denota espressamente una durata pur circoscritta e definita ma che il 
parlante trascura rappresentando il fatto in sé come istantaneo e non svoltosi in uno spazio di tempo 
determiﾐato. L’aoヴisto, duﾐケue, Ioﾐ uﾐ Ihiaヴo effetto illusoヴio, seヴ┗e a Ioﾏpヴiﾏeヴe e a Ioﾐdeﾐsaヴe ケuasi iﾐ 
uﾐ puﾐto la duヴata del pヴoIesso ┗eヴHaleざ: Basile 1998, pp. 376-7.
120 Vd. Brown 1991, p. 800. 
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l’aﾏoヴe di Gesù verso di noi significa essere disposti a dare la propria vita per gli altri,

significa amare veramente121. 

Amare Gesù: 

Gv. 21,15-18: 15   

 ;   

  16

 ;    
17   ; 

  ;  

   18

  

15Quaﾐd’eHHeヴo ﾏaﾐgiato122, Gesù disse a Simon Pietro: <Simone, figlio di Giovanni, mi

ami tu più di costoro?>. Gli rispose: <Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene>. Gli disse: 

<Pasci i miei agnelli>. 16Gli disse di nuovo, per la seconda volta: <Simone, figlio di 

Giovanni, mi ami?>. Gli rispose: <Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene>. Gli disse: 

<Pascola le mie pecore>. 17Gli disse per la terza volta: <Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi 

bene?>. Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse: <Mi vuoi bene?>, 

e gli disse: <Signore, tu conosci tutto; tu sai che ti voglio bene>. Gli rispose Gesù: <Pasci le 

mie pecore. 18In verità, in verità io ti dico: quando eri più giovane ti vestivi da solo e 

andavi dove volevi; ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani, e un altro ti vestirà e ti 

porterà dove tu non vuoi>. 

Qui Ii tヴo┗iaﾏo ﾐell’aﾏHito delle apparizioni di Cristo risorto; siamo sul mare di

Tiberiade mentre i discepoli, delusi e tristi, tornano a fare il loro vecchio lavoro, i 

121 Vd. Brown 1991, pp. 822-823. 
122 Molti studiosi ritengono che questa non sia una vera indicazione cronologica, ma un tentativo artificiale 
di creare un collegamento con i versetti 12-13. 
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pescatori. C’X uﾐ dialogo seヴヴato tヴa Gesù e Pietヴo, uﾐ dialogo Ieﾐtヴato sull’aﾏoヴe; X 

iﾐteヴessaﾐte l’alteヴﾐaヴsi dei ┗eヴHi   e  .

Nella prima domanda Gesù chiede a Pietro se lo ama (  ) più degli altri discepoli. 

Gesù qui si rivolge a Pietro chiamandolo Simone, figlio di Giovanni e non Simon Pietro; 

secondo lo studioso Lightfoot123 questo è dovuto al fatto che Pietro era caduto in 

disgrazia dopo il rinnegamento; altri studiosi invece sostengono che Gesù, utilizzando il 

patronimico con cui aveva chiamato Pietro nel loro primo incontro (1,42), lo tratti meno 

familiarmente e che, quindi, metta in dubbio la sua amicizia.  Gesù usa il termine 

peヴ iﾐdiIaヴe l’aﾏoヴe oヴigiﾐaヴio e gヴatuito Ioﾐ il ケuale Dio ha taﾐto aﾏato il ﾏoﾐdo da 

daヴe suo Figlio ふン,ヱヶぶ, l’aﾏoヴe estヴeﾏo Ioﾐ il ケuale Gesù Ii ha aﾏati ふヱン,ヱぶ, Ihe X lo stesso 

con il quale il Padre ama noi. È lo stesso amore con il quale anche noi ora possiamo 

amarci gli uni gli altri fino a dare la vita. Gesù chiede a Pietro se lo ama più degli altri per 

ridimensionare la sua pretesa di essere migliore degli altヴi; l’aﾏoヴe ha Ioﾏe ﾏolla il さpiùざ 

ed è quindi una competizione, ma non con gli altri, bensì con se stessi, per vincere 

egoismo, orgoglio e paura ed operare con umiltà e dedizione. L’aﾏoヴe ﾐoﾐ ヴiIhiede la 

peヴfezioﾐe, ﾏa la Ioﾐsape┗olezza del pヴopヴio liﾏite e l’uﾏiltà di ヴiﾏaﾐeヴe aﾐIoヴati a 

Cristo. Nella sua risposta Pietro utilizza un verbo diverso da quello di Gesù,  , che 

sigﾐifiIa さesseヴe aﾏiIoざ e ﾐoﾐ iﾏpliIa il daヴe la ┗ita Ioﾏe il ┗eヴHo ;  

aggiunge sfumature di amicizia e reciprocità affettiva, potremmo dire che è un amore più 

umano. Fiﾐ dall’aﾐtiIhità X apeヴto il diHattito sulle sfuﾏatuヴe e le differenze tra i verbi

 e  in questo passo: gli antichi commentatori greci, come Crisostomo e 

Cirillo di Alessandria e gli studiosi del periodo della Riforma, come Erasmo e Grozio, non 

vedevano una vera differenza tra questi termini. Studiosi di età moderna come Bernard, 

Bultmann e Barrett considerano i due termini come sinonimi, sostenendo che spesso 

vengono utilizzati come interscambiabili. Gli studiosi inglesi del secolo scorso invece, con i 

ケuali ﾏi tヴo┗o d’aIIoヴdo, non considerano i due termini come sinonimi: Trench in

Synonyms of the New Testament dice che  è un amore forte, ma reverenziale, 

mentre  un amore intimo. WestIott Ioﾐsideヴa l’ un amore più elevato e il

fatto che Pietro risponda con  è perché non osa dire di aver raggiunto questo 

amore più alto. Evans pensa che  indichi una certa superiorità e che Pietro utilizzi 

123 Ap. Brown 1979, p. 1393. 
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 come segno di umiltà. Ma il verbo  è stato considerato con maggior 

attenzione negli ultimi anni grazie al saggio di Anders Nygren, Eros e Agape, nel quale 

l’ ┗ieﾐe Ioﾐsideヴato uﾐ aﾏoヴe spoﾐtaﾐeo, ﾐoﾐ ﾏeヴitato, l’uﾐiIo aﾏoヴe ヴeso 

possibile da Gesù. Anche Spicq differenzia i due termini, parlando di  come di un 

amore che esce da se stesso, un amore di donazione e riguardo alla diatriba sui due 

teヴﾏiﾐi, ﾐell’opeヴa Agape in the New Testament, sIヴi┗e: さI Ioﾏﾏeﾐtatoヴi soﾐo di┗isi IiヴIa 

il rispettivo valore dei due verbi, ma quelli che li ritengono sinonimi o ignorano la 

semantica di agape o ﾏiﾐiﾏizzaﾐo l’iﾏpoヴtaﾐza della sIeﾐaざ124.

Gesù ripete una seconda volta la sua domanda, utilizzando ancora il verbo , 

ﾏa a diffeヴeﾐza di pヴiﾏa tヴalasIia il さpiù di Iostoヴoざ, perché ormai Pietro, anche dopo

l’espeヴieﾐza del ヴiﾐﾐegaﾏeﾐto, X guaヴito dalla pretesa di essere migliore degli altri; ma

deve ancora guarire dalla sua sfiducia che gli impedisce di amare veramente. Questo è un 

dialogo di guarigione, in cui il vecchio e fragile Simone viene alla luce come Pietro 

( ), diviene stabile come la roccia ( ). La risposta di Pietro è identica alla 

prima (  ), conferma la sua amicizia nei confronti di Gesù, ma non si sente ancora 

pronto ad un amore totale, a dare la vita per Lui e per gli altri. La terza domanda di Gesù 

(  ;) è diversa dalle precedenti e il numero tre ricorda il triplice rinnegamento di 

Pietro. Gesù, ┗edeﾐdo aﾐIoヴa l’iﾐIapaIità di Pietヴo di ヴiIoﾐosIeヴsi iﾐ uﾐ aﾏoヴe più gヴaﾐde, 

lo interroga su ciò che per due volte Pietro ha affermato (  ), vuole fargli prendere 

consapevolezza della sicurezza di essergli amico, Ihe gli deヴi┗a pヴopヴio dall’espeヴieﾐza del 

ヴiﾐﾐegaﾏeﾐto, gヴazie al ケuale egli speヴiﾏeﾐta il peヴdoﾐo e l’aﾏoヴe misericordioso di Dio

per lui. La terza risposta di Pietro è più ampia (

 ), riconosce che il Signore sa tutto di lui e che per lui ha dato la sua vita e che 

grazie alla fiducia che il Signore mostra nei suoi confronti (gli dà il compito di custodire il 

suo gregge, che è la Chiesa) anche lui sarà capace di amarlo fino alla morte (  ); 

Gesù infatti gli predice che ora sarà in grado di seguirlo, percorrendo la stessa strada che 

Lui ha percorso andando a morire in croce.125       

124 Peヴ uﾐa tヴattazioﾐe appヴofoﾐdita dell’esegesi di ケuesto passo si ヴiﾐ┗ia all’appeﾐdiIe di Bヴo┘ﾐ ヱ9Α9, pp. 
1438-1439 dove è possibile reperire i riferimenti bibliografici completi. 
125 Pietro venne crocifisso nel 64 d.C.; secondo la tradizione di Eusebio, Pietro chiese di essere crocifisso a 
testa in giù, in quanto non si sentiva degno di morire allo stesso modo del suo Maestro. 
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1Gv. 3,10-20: 10    

     

 11 ’  

 12   

  

   13   
14   

   15   

  

 16   

     

 17 ’    

 ’     

 18   
19   

 20  

  

10In questo si distinguono i figli di Dio dai figli del diavolo: chi non pratica la giustizia non è 

da Dio, e neppure lo è chi non ama il suo fratello. 11Poiché questo è il messaggio che 

avete udito da principio: che ci amiamo gli uni gli altri. 12Non come Caino, che era dal 

Maligﾐo e uIIise suo fヴatello. E peヴ ケuale ﾏoti┗o l’uIIise? PeヴIhY le sue opeヴe eヴaﾐo 

malvagie, mentre quelle di suo fratello erano giuste. 13Non meravigliatevi, fratelli, se il 

mondo vi odia. 14Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita, perché amiamo i 

fratelli. Chi non ama rimane nella morte. 15Chiunque odia il proprio fratello è omicida, e 

voi sapete che nessun omicida ha più la vita eterna che dimora in lui. 16In questo abbiamo 

conosciuto l’aﾏoヴe, nel fatto che Egli ha dato la sua vita per noi; quindi anche noi

dobbiamo dare la vita per i fratelli. 17Ma se uno ha ricchezze di questo mondo e, vedendo 

il suo fratello in necessità, gli chiude il proprio cuore, come rimane in lui l’aﾏoヴe di Dio?

18Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e nella verità. 19In questo 

conosceremo che siamo dalla verità e davanti a Lui rassicureremo il nostro cuore, 
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20qualunque cosa esso ci rimproveri. Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni 

cosa. 

Questo brano è tratto dalla prima delle tヴe letteヴe sIヴitte dall’evangelista Giovanni,

dette cattoliche126, iﾐ ケuaﾐto ヴiIoﾐosIiute dalla Chiesa Ioﾏe ispiヴate da Dio; l’epistola X 

indirizzata ad un gruppo di comunità cristiane, che egli intende consolidare nella fede 

attヴa┗eヴso l’aﾏoヴe fヴateヴﾐo e ﾏetteヴe iﾐ guaヴdia dalle eヴesie gﾐostiIhe pヴeseﾐti 

all’iﾐteヴﾐo delle Ioﾏuﾐità iﾐ ケuel peヴiodo127.

La sezione 3,10-ヲヴ X uﾐ’oﾏelia iﾐ Iui ┗ieﾐe affヴoﾐtato di ﾐuo┗o il teﾏa dell’aﾏoヴe 

fraterno. 

3,10: vi è subito una contrapposizione tra figli di Dio e figli del diavolo; si 

riferisce a quanto segue e si introducono nel pensiero un nuovo elemento e un nuovo 

tema e cioè che chi non viene da Dio   , dove  

sta peヴ さpヴossiﾏoざ128.

3,11: si giustifiIa la IoﾐIlusioﾐe del ┗eヴsetto ヱヰ ﾏediaﾐte l’asseヴzioﾐe Ihe l’aﾏoヴe 

ヴeIipヴoIo X il Ioﾐteﾐuto del ﾏessaggio ヴiIe┗uto all’iﾐizio; l’  è esplicitata da una

proposizione imperativa introdotta da  il cui contenuto è una , il comando di 

aﾏaヴsi gli uﾐi gli altヴi. Il seﾐso X lo stesso del ┗eヴsetto pヴeIedeﾐte: Dio Ii Ihiede l’aﾏoヴe 

per il prossimo.  

3,12: ┗ieﾐe pヴeseﾐtato uﾐ eseﾏpio opposto all’aﾏoヴe fヴateヴﾐo, la figuヴa di Caiﾐo, il 

quale uccise il fratello129, dimostrando così di essere   , cioè del diavolo; ci 

si chiede il motivo del gesto di Caino, non si dice semplicemente che lo fece per odio, ma 

si spiega il ﾏoti┗o dell’odio e IioX    

 

3,13: si ﾏostヴa Ihe l’opposizioﾐe tヴa azioﾐe Iatti┗a e azioﾐe giusta Ioヴヴispoﾐde 

all’opposizioﾐe tヴa la figliolanza divina e il mondo; chi, come il credente, è consapevole

della pヴopヴia figliolaﾐza di┗iﾐa, e dell’oHHligo ﾏoヴale Ihe ケuesta Ioﾏpoヴta, de┗e 

126 Cfr. nota 59.  
127 Vd. Balz-Schrage 1978, p. 328 
128 Cfr. anche 2,10. 
129 Cfr. Gen. 4,8:   

  (mentre erano in campagna, Caino alzò la mano contro il fratello Abele e lo 
uccise). 
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aspettaヴsi l’ostilità del ﾏoﾐdo. Il mondo, infatti, non solo non conosce la comunità dei

credenti, come era stato detto in 3,1:   

(per questo il mondo non ci conosce: perché non ha conosciuto Lui), ma la 

odia; Iiò ﾐoﾐ pヴo┗oIa ﾏeヴa┗iglia, iﾐ ケuaﾐto l’odio del ﾏoﾐdo, di Iui Caiﾐo X l’eﾏHleﾏa, 

non fa che confermare che i credenti sono figli di Dio. Qui per odio non si intende 

necessariamente una persecuzione sanguinosa contro la comunità cristiana, ma è proprio 

la mancanza di . 

 3,14: la coscienza della figliolanza divina trova qui la sua forte ed orgogliosa 

espressione nella frase  ; con queste 

paヴole si diIhiaヴa l’adeﾏpiﾏeﾐto della pヴoﾏessa di Gv. 5,24:  

 

 (in verità, in 

verità io vi dico: chi ascolta la mia parola e crede a Colui che mi ha mandato, ha la vita 

eterna e non va incontro al giudizio, ma è passato dalla morte alla vita). 

Il さﾐoiざ all’iﾐizio del ┗eヴsetto fa ヴifeヴiﾏeﾐto alla Ioﾏuﾐità dei Iヴedeﾐti e ケuaﾐdo 

 viene inteso come esigenza morale e quindi come dovere della comunità (allo 

stesso modo di ), ci troviamo davanti ad una chiara e fondamentale definizione 

della ﾐatuヴa della Ioﾏuﾐità Iヴistiaﾐa. Quell’   rende i lettori consapevoli

della loヴo ﾐatuヴa e il ┗eヴsetto IostituisIe uﾐ’esoヴtazioﾐe iﾐdiヴetta: ogﾐuﾐo ┗ieﾐe posto 

davanti alla domanda se egli appartenga alla comunità cristiana. 

3,15: il grandioso aut-aut: si è figli di Dio o figli del demonio, si impone la scelta tra 

amore e odio, dalla ケuale dipeﾐde l’alteヴﾐati┗a di ┗ita o di morte. Chi non ama, non solo è

preda della morte, ma diventa lui stesso operatore di morte, è un omicida che non ha più 

la vita eterna; la viene definita , è il dono escatologico già presente per 

coloro che amano e questa circostanza la differenzia dalla vita naturale. Se il cristiano 

oltヴe alla fede ﾐoﾐ ha aﾐIhe l’aﾏoヴe, può peヴdeヴe il doﾐo della  .

3,16-17: si spiega iﾐ Ihe Iosa Ioﾐsiste e Ioﾏe si diﾏostヴa iﾐ ﾏodo IoﾐIヴeto l’aﾏoヴe

auteﾐtiIo. Cヴisto X pヴeseﾐtato Ioﾏe eseﾏpio dell’aﾏoヴe; ﾐoﾐ I’X Hisogﾐo di faヴe il ﾐoﾏe 

di Gesù, quando si dice  ogni lettore sa a chi ci si sta riferendo130. C’X il ヴiIhiaﾏo 

130 Il fatto Ihe Ioﾏpaia iﾏpヴo┗┗isaﾏeﾐte il pヴoﾐoﾏe iﾐ┗eIe del ﾐoﾏe pヴopヴio ﾏostヴa Ihe ﾐell’aﾏHieﾐte 
dell’autoヴe  veniva usato correntemente come nome proprio per indicare Gesù. 
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alla passioﾐe di Cヴisto e poiIhY si tヴatta di uﾐ a┗┗eﾐiﾏeﾐto stoヴiIo Ihe X all’oヴigiﾐe della 

conoscenza, Giovanni usa il perfetto  invece del più comune . 

L’aﾏoヴe di Iui si de┗e aﾏaヴe si foﾐda sull’aﾏoヴe di Iui si X stati aﾏati, dall’amore che

Gesù eHHe peヴ ﾐoi Iapiaﾏo Ihe Iosa sia l’aﾏoヴe. Alla fine del versetto 16 non si dice

solamente che dobbiamo amare i fratelli: l’aﾏoヴe de┗’esseヴe pヴoﾐto al più alto saIヴificio e

cioè al dono della vita. Questo saIヴifiIio ﾐoﾐ X l’uﾐiIa e iﾐsostituibile dimostrazione

dell’aﾏoヴe e iﾐfatti il ┗eヴsetto ヱΑ pヴopoﾐe la ﾏiseヴiIoヴdia da┗aﾐti ad uﾐ Ioﾏuﾐe Iaso 

della vita come prova di amore131. Per    si iﾐteﾐde l’aﾏoヴe di Dio Ihe Ii 

è stato donato, il quale non può dimorare in chi non pratica la misericordia; questo amore 

X il pヴesupposto dell’aﾏoヴe fヴateヴﾐo.

3,18: viene utilizzato un nuovo appellativo ( ) e si trae la conseguenza dei 

versetti precedenti in forma imperativa: noi dobbiamo amare. La serietà del 

Ioﾏaﾐdaﾏeﾐto ┗ieﾐe aIIeﾐtuata dall’uso di … : l’aﾏoヴe auteﾐtiIo ﾐoﾐ si 

diﾏostヴa Ioﾐ ┗uote paヴole, ﾏa Ioﾐ l’azioﾐe effetti┗a, l’ è un amore che si esprime

nella concretezza. 

3,19-20: i due versetti sono così strettamente connessi che possono essere capiti 

soltanto se presi insieme. La locuzione viene esplicitata dalla 

proposizione dichiarativa seguente: la locuzione è caratteristica 

dell’autoヴe e soltaﾐto ケui il ┗eヴHo si tヴo┗a al futuro; il contenuto di  viene 

normalmente esplicitato con una proposizione introdotta da . il pronome   può 

riferirsi ora a quanto precede, ora a quanto segue (prolettico), in questo caso si riferisce a 

quanto segue. Si dice che davanti a Lui tranquillizzeremo il nostro cuore e, secondo il 

versetto 20, si tratta del cuore che condanna se stesso e quindi  

significa davanti a Dio quale giudice; lo sguardo rivolto a Lui solleIita l’autoIoﾐdaﾐﾐa del 

cuore, il quale però davanti a Dio si calmerà, perché sappiamo che Dio con la sua 

misericordia è più grande del nostro cuore. Il metro di Dio è diverso da quello del cuore 

uﾏaﾐo, potヴeﾏﾏo diヴe Ihe Dio X più geﾐeヴoso e ケuiﾐdi la Ioﾐdaﾐﾐa Ihe l’uoﾏo eﾏette 

contro se stesso deve ammutolire davanti a Lui. La grandezza di Dio consiste poi nella sua 

131 L’eleﾏosiﾐa ﾐel giudaisﾏo a┗e┗a gヴaﾐde iﾏpoヴtaﾐza.
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onniscienza ( ): Egli sa che in fondo noi amiamo e come tali, che 

ricerchiamo la Verità e camminiamo verso di essa132. 

1Gv. 4,7-5,3: 7    

    8  
9   

   

’  10  

’    

  11   

 12  

   13

    

 14   

  15   

    16  

 

    17

’    

   18

 ’

 19    

 20    

  

 21 ’  

   5-1   

    

  2  

     3

132 Vd. Bultmann 1977, pp. 92-100. 
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7Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l’aﾏoヴe è da Dio: chiunque ama è stato

generato da Dio e conosce Dio. 8Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. 

9In questo si è manifestato l’aﾏoヴe di Dio in noi: Dio ha mandato nel mondo il suo Figlio

unigenito, perché noi avessimo la vita per mezzo di Lui. 10In questo sta l’aﾏoヴe: ﾐoﾐ siaﾏo 

stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima 

di espiazione per i nostri peccati. 11Carissimi, se Dio ci ha amati così, anche noi dobbiamo 

amarci gli uni gli altri. 12Nessuno mai ha visto Dio; se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane 

in noi e l’aﾏoヴe di Lui è perfetto in noi. 13In questo si conosce che noi rimaniamo in Lui ed

Egli in noi: Egli ci ha donato il suo Spirito. 14E noi stessi abbiamo veduto e attestiamo che il 

Padre ha mandato il suo Figlio come salvatore del mondo. 15Chiunque confessa che Gesù 

è il Figlio di Dio, Dio rimane in Lui ed Egli in Dio. 16E noi abbiamo conosciuto e creduto 

l’aﾏoヴe che Dio ha in noi. Dio è amore; Ihi ヴiﾏaﾐe ﾐell’amore rimane in Dio e Dio rimane

in lui. 17In questo l’aﾏoヴe ha raggiunto tra noi la sua perfezione: che abbiamo fiducia nel

giorno del giudizio, perché come è Lui, così siamo anche noi, in questo mondo. 

18Nell’amore ﾐoﾐ I’X tiﾏoヴe, al Ioﾐtヴaヴio l’aﾏoヴe perfetto scaccia il timore, perché il

timore suppoﾐe uﾐ Iastigo e Ihi teﾏe ﾐoﾐ X peヴfetto ﾐell’amore. 19Noi amiamo perché

Egli ci ha amati per primo. 20Se uno dice: <Io amo Dio> e odia suo fratello, è un bugiardo. 

Chi infatti non ama il proprio fratello che vede, non può amare Dio che non vede. 21E 

questo è il comandamento che abbiamo da Lui: chi ama Dio, ama anche suo fratello. 5- 

1Chiunque crede che Gesù è il Cristo, è stato generato da Dio; e chi ama Colui che ha 

generato, ama anche chi da Lui è stato generato. 2In questo conosciamo di amare i figli di 

Dio: quando amiamo Dio e osserviamo i suoi comandamenti. 3In questo infatti consiste 

l’aﾏoヴe di Dio, ﾐell’osseヴ┗aヴe i suoi Ioﾏaﾐdaﾏeﾐti; e i suoi comandamenti non sono

gravosi. 
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Anche questo brano si trova nella prima lettera di Giovanni; segue la sezioﾐe sull’eヴesia 

(4, 1-6) e a questa si collega, in quanto agli eretici è negata la conoscenza di Dio133. 

In questo passo il termine (e i suoi derivati) compare ben 34 volte.  

1Gv 4,7-5,3 può esseヴe Ioﾐsideヴato uﾐ Ioﾏpeﾐdio di tutto Iiò Ihe l’autore aveva detto

riguardo al concetto di nel suo Vangelo. 

4,7: il Hヴaﾐo si apヴe Ioﾐ l’epiteto , che è un appellativo omiletico comune,

riferito ai membri della comunità, seguito dall’iﾏpeヴati┗o  , che attraversa tutta

la lettera. 

L’esoヴtazioﾐe ad aﾏaヴsi ┗iIeﾐde┗olﾏeﾐte ┗ieﾐe ﾏoti┗ata da uﾐa pヴoposizioﾐe Iausale 

(       

ぶ, Ihe ﾏette iﾐ ヴelazioﾐe l’aﾏoヴe Ioﾐ la IoﾐosIeﾐza di Dio. Il costrutto

iﾐdiIa l’oヴigiﾐe e la ﾐatuヴa: l’aﾏoヴe ┗ieﾐe da Dio, peヴIhY Dio X aﾏoヴe. L’oggetto 

dell’aﾏoヴe di Dio X il ﾏoﾐdo e ケuiﾐdi il pヴossiﾏo X l’oggetto dell’aﾏoヴe di coloro che sono

amati da Dio: questo X il seﾐso dell’esoヴtazioﾐe  

4,8: l’affeヴﾏazioﾐe  indica il punto da cui scaturisce il

Ioﾏaﾐdaﾏeﾐto dell’aﾏoヴe; ﾐoﾐ X uﾐa defiﾐizioﾐe di Dio, ﾏa uﾐa desIヴizioﾐe fuﾐzioﾐale, 

Ihe ┗uol faヴ ヴisaltaヴe l’opeヴa di Dio, il suo agiヴe ﾐei Ioﾐfヴoﾐti degli uomini; non è

ﾐeﾏﾏeﾐo uﾐa defiﾐizioﾐe dell’aﾏoヴe iﾐ sY, iﾐfatti la pヴoposizioﾐe X iヴヴe┗eヴsiHile e ﾐoﾐ si 

può trasformare in , perché questo sigﾐifiIheヴeHHe Ihe l’uoﾏo 

sarebbe in grado di cogliere la natura di Dio. 

Duﾐケue l’aﾏoヴe fヴateヴﾐo X foﾐdato sull’aﾏoヴe di Dio e ケuesto aﾏoヴe X alla Hase della 

fede cristiana, in opposizione a quella degli eretici che affermano di conoscere Dio, ma 

ﾐoﾐ pヴatiIaﾐo l’aﾏoヴe fヴateヴﾐo: Ihi ┗ieﾐe ﾏeﾐo all’aﾏoヴe fヴateヴﾐo ﾐoﾐ può iﾐIoﾐtヴaヴe e 

conoscere Dio. 

4,9: ┗ieﾐe Ioﾏﾏeﾐtata l’affeヴﾏazioﾐe  e l’ viene descritto

iﾐ teヴﾏiﾐi diﾐaﾏiIi, Ioﾏe atto di┗iﾐo d’aﾏoヴe da parte di Dio, il quale si manifesta

(  ) con il sacrificio del figlio unigenito134. La grandezza dell’aﾏoヴe di Dio sta 

nel fatto che Egli non rimane in sé, nella sua santità e gloria irraggiungibile, ma attraverso 

133 Cfr. 1Gv. 4, 3:       (ogni spirito che 
non riconosce Gesù, non è da Dio). 
134 Cfr. Gv. 3,16:   

 ’ (Dio infatti ha tanto amato il mondo 
da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna). 

78



Cヴisto iﾐ┗ia ﾐel ﾏoﾐdo la luIe, la ┗eヴità e l’aﾏoヴe, iﾐ ﾏodo tale Ihe gli uoﾏiﾐi loﾐtaﾐi da 

Dio possano ricevere la vera vita135. 

Il complemento  può essere,  , riferito a e significare 

さiﾐ ﾏezzo a ﾐoiざ, do┗e さﾐoiざ desigﾐa la comunità o il mondo intero, oppure può essere

riferito a   . 

La frase ’   Ii diIe Ihe l’a┗┗eﾐiﾏeﾐto stoヴiIo della ┗eﾐuta di Gesù 

sulla terra può e deve essere capito anche come evento escatologico, in quanto la 

posizione che si prende di fronte ad esso decide della vita e della morte136. 

4,10: la prima proposizione dichiarativa (  ) è 

ヴi┗olta Ioﾐtヴo l’opiﾐioﾐe, pヴopヴia degli eヴetiIi, Ihe l’uoﾏo possa raggiungere direttamente

Dio con il suo amore. La verità invece è questa: ’  : l’aﾏoヴe 

peヴ Dio ﾐoﾐ può Ihe esseヴe la ヴisposta all’aﾏoヴe di Dio peヴ ﾐoi; Egli infatti con il suo

  non solo ci mostra il suo amore, ma ci chiede anche di riamarLo. Alla fine 

del versetto viene ancora una volta sottolineato il fatto che Dio per amore nostro mandò 

Suo figlio nel mondo; Gesù Cristo è Colui che fa sperimentare e provare agli uomini il 

Ioﾐtatto diヴetto Ioﾐ Dio e ヴeﾐde ┗isiHile l’aﾏoヴe uﾐiIo di Dio per loro.

4,11-12: nel versetto 11 viene ribadito il concetto precedente, tornando però a parlare 

dell’aﾏoヴe fヴateヴﾐo; se Dio Ii ha aﾏati iﾐ ﾏodo Iosì foヴte, aﾐIhe ﾐoi doHHiaﾏo aﾏaヴe allo 

stesso ﾏodo i ﾐostヴi fヴatelli. Nel ┗eヴsetto ヱヲ poi ┗ieﾐe aggiuﾐta uﾐ’ulteヴioヴe ﾏoti┗azioﾐe:

, frase indirizzata contro la coﾐ┗iﾐzioﾐe, aﾐIh’essa, come

quella al versetto 10, propria degli eretici, che Dio potesse essere oggetto diretto 

dell’aﾏoヴe dell’uoﾏo e Ihe potesse esseヴe addiヴittuヴa ┗isto. “eIoﾐdo Gio┗aﾐﾐi ﾐoﾐ X 

possibile un rapporto diretto con Dio, ma solamente uno indiretto che consiste 

ﾐell’aﾏoヴe degli uoﾏiﾐi tヴa di loヴo:   . La

frase seguente    conferma questo 

concetto: ﾐell’aﾏoヴe fヴateヴﾐo l’aﾏoヴe diﾏostヴatoIi da Dio raggiunge il suo fine.

4,13-16: abbiamo due proposizioni rette da , uﾐa diIhiaヴati┗a e l’altヴa Iausale e la 

seconda rende ragione della prima: Dio rimane in noi perché ci ha donato il suo  , 

135 Cfr. Plotino: la divinità del neoplatonismo agisce nei confronti del mondo sensibile, ma rimanendo nella 
sua trascendentalità, non ha nessun contatto con il mondo inferiore. Il Dio cristiano invece scende tra gli 
uomini e diventa uno di loro. 
136 Vd. Bultmann 1977, p. 115. 
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il suo spirito; è questo che ヴeﾐde possiHile l’amore fraterno e anche la conoscenza e la

testiﾏoﾐiaﾐza dell’aﾏoヴe di Dio, Ioﾏe ┗ieﾐe detto ﾐel ┗eヴsetto ヱヴ; il si

riferisce al versetto 12, proponendo un  di Dio, una visione che non è certo 

diヴetta ふil ┗eヴsetto ヱヲ l’a┗e┗a esIlusa), ma indiretta, basata sull’azioﾐe sal┗ifiIa di Dio Ihe 

manda il Figlio; si tratta di uno sguardo di fede, che viene poi dimostrato con la 

testimonianza di quanto si è visto. 

Peヴ ケuaﾐto ヴiguaヴda il Figlio ﾐoﾐ ┗ieﾐe utilizzato l’attヴiHuto , ma

l’espヴessioﾐe   , titolo che compare soltanto qui in tutta la lettera137.

Nel ┗eヴsetto ヱヵ l’uﾐioﾐe tヴa Iヴedeﾐte e Dio X espヴessa aﾐIoヴa uﾐa ┗olta iﾐ teヴﾏiﾐi di 

reciproco, che può avvenire solo se si riconosce che Gesù è il figlio di Dio. 

Affermare che Gesù è il figlio di Dio significa conoscere ( ) e credere 

( ぶ l’  di Dio, Ihe Ioﾐsiste pヴopヴio ﾐell’iﾐ┗io del Figlio. Alla fiﾐe del ┗eヴsetto 

16 viene ancora messa in luce la reciprocità del rapporto di amore tra Dio e i credenti. 

4,17-18: il tema principale qui è quello della 138, che viene presentata come 

frutto dell’ , Ihe ケui X l’aﾏoヴe di Dio, Ihe ふさha ヴaggiuﾐto il suo fiﾐeざ e 

quindi ha portato frutto). Per  si intende il giudizio futuro 

escatologico, il giudizio di Dio139. La è libertà dal ; dell’ (inteso

come amore donatoci da Dio) si può dire che è senza paura; per paura si intende il timore 

davanti a Dio, che scompare per chi sa di avere ricevuto in dono il Suo amore. Chi ha 

ancora paura di Dio non ha raggiunto il fine di questo amore. 

La , l’aﾏoヴe peヴfetto, sIaIIia la pauヴa, peヴIhY , dove

per si intende pena, castigo e probabilmente il castigo finale; ma coloro che 

amano sono già passati dalla morte alla vita e quindi non hanno motivo di aver paura. 

4,19-ヲヱ: si ヴipヴeﾐde il teﾏa dell’aﾏoヴe fヴateヴﾐo e ┗ieﾐe detto, Ioﾐ piIIole ┗aヴiazione,

ciò che era già stato affermato in 4,7-12; ケuesta ヴipヴesa ヴaffoヴza l’iﾏpヴessioﾐe di alIuﾐi 

studiosi di non trovarsi di fronte ad una composizione originaria e coerente, ma ad una 

combinazione di singole meditazioni140. 

137 L’espヴessioﾐe Iompare anche in Gv. 4,42.
138 Oltヴe ai sigﾐifiIati Ihe il teヴﾏiﾐe assuﾏe ﾐel gヴeIo pヴeHiHliIo ふさliHeヴtà di paヴolaざ, さfヴaﾐIhezzaざ, 
さiﾏpudeﾐzaざぶ si aggiuﾐge, ﾐel gヴeIo HiHliIo, ケuello di さfiduIiaざ; ┗d. Balz-Schneider II 1998, p.822.
139 La proposizione successiva retta da è incomprensibile; per  si intende Gesù, ma allora si 
dovrebbe sostituire con , come già si trova in alcuni manoscritti.
140 Vd. Bultmann 1977, p. 125. 
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Il versetto 19 presenta delle difficoltà, in quanto è dubbio se il verbo  sia un 

iﾐdiIati┗o o uﾐ iﾏpeヴati┗o e se l’oggetto sottinteso sia o ; gli studiosi

pヴopeﾐdoﾐo peヴ l’aﾏoヴe fraterno, anche perché nel versetto 20 si dice proprio che

l’aﾏoヴe peヴ Dio si ヴealizza solaﾏeﾐte ﾐell’aﾏoヴe peヴ i fヴatelli. La mancanza di misericordia

viene bollata come odio e viene chiamato chi, nonostante abbia un 

atteggiamento di odio, dica di amare Dio; il termine ha un duplice significato, è 

colui che dice il falso e colui che, di conseguenza, si separa dalla realtà di Dio. Anche qui la 

frase prende di mira gli eretici. 

Il ┗eヴsetto ヲヱ ﾐoﾐ pヴeseﾐta ﾐuo┗e idee, ﾏa aﾐIoヴa uﾐa ┗olta l’esortazione ad amarci a

vicenda, in risposta all’aﾏoヴe di Dio peヴ ﾐoi.

5,1-3: del credente si afferma che è nato da Dio (  ぶ: l’espヴessioﾐe 

ripropone Ioﾐ foヴza il peﾐsieヴo dell’aﾏoヴe fヴateヴﾐo; iﾐfatti Ihi aﾏa il pヴopヴio padヴe aﾏa 

anche suo figlio, cioè suo fratello; quindi chi ama Dio, ama anche il proprio fratello, in 

quanto siamo tutti figli di Dio. 

Nel ┗eヴsetto ヲ si toヴﾐa a paヴlaヴe dell’aﾏoヴe iﾐ teヴﾏiﾐi di  e si collega ancora una

┗olta l’aﾏoヴe fヴateヴﾐo Ioﾐ l’aﾏoヴe di dio, i ケuali sono inscindibili. Si termina nel versetto 3

con una definizione delle  affermando, con stile omiletico, che i comandamenti di 

Dio non sono gravosi e questo giudizio ha le sue premesse nella fede. 
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SAN PAOLO141 

Paolo vede e descrive con chiarezza la situazione nuova creatasi peヴ l’uﾏaﾐità attヴa┗eヴso 

l’atto d’aﾏoヴe di Dio, consistente nel fatto che Egli ha mandato il suo Figlio unigenito e

l’ha saIヴifiIato peヴ ﾐoi sulla IヴoIe. Peヴ Paolo l’aﾏoヴe di Dio e ケuello di Cヴisto soﾐo 

fondamentalmente la stessa cosa, in quanto il primo si manifesta e si concretizza nel 

secondo: Gesù ヴeﾐde ┗isiHile l’aﾏoヴe del Padヴe.

L’eteヴﾐo aﾏoヴe di Dio, attヴa┗eヴso il saIヴifiIio di Cヴisto, di┗eﾐta il fatto Ieﾐtヴale della 

storia del mondo e Paolo esprime questo concetto privilegiando, rispetto al sostantivo 

, la rispettiva voce verbale, usata seﾏpヴe all’aoヴisto142, in quanto questo amore si

manifesta nel momento della croce, ma è da sempre e per sempre. 

Secondo Paolo Dio chiama coloro che ha scelto, i quali sono , : 

l’aﾏoヴe di Dio iﾏpliIa uﾐ’elezioﾐe143 e ﾏiヴa a Iヴeaヴe l’uoﾏo ﾐuo┗o, ﾏa ﾐoﾐostaﾐte 

l’iﾐiziati┗a sia di Dio, tutto Iiò ﾐoﾐ può a┗┗eﾐiヴe seﾐza l’aﾏoヴe dell’uoﾏo. La

collaborazione umana è necessaria: la sovrana chiamata di Dio è la chiamata alla libertà, 

la volontà di Dio si realizza pヴopヴio ﾐella ﾏassiﾏa teﾐsioﾐe della ┗oloﾐtà dell’uoﾏo. Certo

da Dio proviene tutto ciò che può definirsi , l’aﾏoヴe degli uoﾏiﾐi ﾐoﾐ X altヴo Ihe il 

diヴetto ヴiflesso dell’aﾏoヴe Ieleste, ﾏa allo stesso tempo è un atto di decisione, dal quale

non si può prescindere: noi siamo capaci di dedizione attiva davanti a Dio solo se siamo 

141 Le principali notizie della sua vita si trovano negli Atti degli Apostoli. Paolo (o Saulo) di Tarso, fu 
l’さapostolo dei Geﾐtiliざ, IioX il pヴiﾐIipale ﾏissioﾐaヴio del ┗aﾐgelo di Gesù tra i pagani greci e romani; era un
eHヴeo di Iultuヴa gヴeIa Ihe gode┗a della Iittadiﾐaﾐza ヴoﾏaﾐa. Noﾐ IoﾐoHHe diヴettaﾏeﾐte Gesù e all’iﾐizio 
perseguitava la Chiesa cristiana. La sua conversione avvenne mentre si recava da Gerusalemme a Damasco, 
quando fu a┗┗olto da uﾐa luIe foヴtissiﾏa e seﾐtì la ┗oIe del “igﾐoヴe Ihe gli diIe┗a: さPaolo, Paolo, peヴIhY ﾏi 
peヴseguiti?ざ. Reso IieIo da ケuella luIe di┗iﾐa ┗agò peヴ tヴe gioヴﾐi a DaﾏasIo e fu poi guaヴito dal Iapo della 
piccola comunità cristiana di Anania. Con la Ioﾐ┗eヴsioﾐe eHHe iﾐizio l’opeヴa di e┗aﾐgelizzazioﾐe di Paolo. 
Morì fra il 64 e il 67, probabilmente decapitato, vittima della persecuzione di Nerone.  
142 Cfr. ad es. Rm. 8,37: ’     (ma in tutte 
queste cose noi siamo più che vincitori grazie a colui che ci ha amati); 2Ts. 2,16:  

   … (e lo stesso Signore nostro Gesù Cristo e
Dio, Padre nostro, che ci ha amati…ぶ; Ef. ヲ,ヴ: 

  … (ma Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amato…ぶ; 
Ef. 5,2:   … (e camminate nella carità, 
nel modo in cui anche Cristo ci ha amato…ぶ.
143 Cfr. Rm. 1,7:      (a tutti quelli che sono a 
Roma, amati da Dio e santi per chiamata); Col. 3,12:   (scelti da 
Dio, santi e amati). 
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passivi davanti a Lui144. La IapaIità di aHHaﾐdoﾐaヴsi Ioﾏpletaﾏeﾐte a Dio deヴi┗a all’uoﾏo 

dalla fede ( ) che Dio suscita in noi, la quale fede agisce e si realizza soltanto 

’ . Un altro elemento importante di cui Paolo parla è lo  , lo Spirito che

Dio ﾏaﾐda ai suoi eletti, il ケuale liHeヴa l’uoﾏo e lo ヴeﾐde IapaIe della supヴeﾏa atti┗ità 

dell’amore.

Il ┗eヴo  e ultiﾏo sIopo dell’aﾏoヴe di Dio, peヴò, X Ihe gli eletti ﾏettaﾐo la loヴo ┗ita al 

seヴ┗izio del pヴossiﾏo e Paolo si IoﾐIeﾐtヴa sopヴattutto sull’aﾏoヴe fヴateヴﾐo, 

considerandolo la norma fondamentale della propria vita: i termini e 

indicano concetti interscambiabili. Per Paolo inoltre il vertice della perfezione è 

l’iﾏitazioﾐe di Cヴisto, Ihe Ioﾏpoヴta l’aﾏoヴe gヴatuito e senza riserve: il più insignificante

atto d’aﾏoヴe uﾏaﾐo si poﾐe al seヴ┗izio del gヴaﾐde aﾏoヴe di┗iﾐo, ﾐell’aﾏoヴe si fondono

energia divina e umana. 

L’  si trova spesso nella triade fede, amore, speranza
145, dove è collocata sempre

al centro, in posizione di preminenza: infatti la fede e la speranza appartengono al 

transitorio, al mondo presente, ﾏeﾐtヴe l’aﾏoヴe non passa mai146, esso soltanto

appartiene al mondo avvenire. 

In alcune delle quattordici lettere attribuite dalla tradiziona a san Paolo è possibile 

individuare per e i seguenti valori: 

Amore coniugale: 

Ef. 5,21-33: 21  22   

 23  

  24

    
25   

 26    

144 Cfr. Fil. 3,12: ’
   (non ho certo raggiunto la mèta, non sono arrivato alla perfezione; ma 

ﾏi sfoヴzo di Ioヴヴeヴe peヴ Ioﾐケuistaヴla, peヴIhY aﾐIh’io soﾐo stato Ioﾐケuistato da Cヴisto Gesùぶ.
145 Cfr. 1Ts. 5,8:  

(noi invece, che apparteniamo al giorno, siamo sobri, vestiti con la 
corazza della fede e della carità, e avendo come elmo la speranza della salvezza). 
146 Cfr. 1Cor. 13,8: (la carità non avrà mai fine). 
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27  

 ’ 28

    

    29  

30   31

  
32  
33  ’  

  

21Nel timore di Cristo, siate sottomessi gli uni agli altri: 22le mogli lo siano ai loro mariti, 

come al Signore; 23il marito infatti è capo della moglie, così come Cristo è capo della 

Chiesa, Lui che è salvatore del corpo. 24E come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così anche 

le mogli lo siano ai loro mariti in tutto. 

25E voi, mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se 

stesso per lei, 26peヴ ヴeﾐdeヴla saﾐta, puヴifiIaﾐdola Ioﾐ il la┗aIヴo dell’aIケua ﾏediaﾐte la 

parola, 27e per presentare a se stesso la Chiesa tutta gloriosa, senza macchia né ruga o 

alcunché di simile, ma santa e immacolata. 28Così anche i mariti hanno il dovere di amare 

le mogli come il proprio corpo: chi ama la propria moglie, ama se stesso. 29Nessuno infatti 

ha mai odiato la propria carne, anzi la nutre e la cura, come anche Cristo fa con la 

Chiesa,30 poiché siamo membra del suo corpo. 31Peヴ ケuesto lげuoﾏo lasIeヴà il padヴe e la 

madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una sola carne. 
32Questo mistero è 

grande: io lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa! 33Cosi anche voi: ciascuno da parte 

sua ami la propria moglie come se stesso, e la moglie sia rispettosa verso il marito. 

Questo passo si inserisce nella pericope che, per i suoi contenuti, fa parte di quei testi 

che si possono ritenere codici di morale domestica, nei quali si definiscono le 

responsabilità dei membri della casa gli uni verso gli altri147. Tutto è visto alla luce di 

Cristo e in funzione di Lui; viene detto che il marito è (capo) della moglie, come 

147 Vd. Reynier – Trimaille –  Vanhoye 2000, p. 275.
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Cristo lo è della Chiesa. Alla base di questa unione è una missione salvifica, di amore; la 

moglie invece deve , sottomettersi al marito, come la Chiesa è sottomessa 

a Cristo, una sottomissione che è slancio d’aﾏoヴe. Troviamo qui una concezione del

matrimonio completamente nuova che si sostituisce a quella del mondo antico, quando il 

matrimonio era semplicemente un accordo che faceva sì che la donna passasse 

dall’autoヴità del padヴe a ケuella del ﾏaヴito, peヴ il quale la donna doveva essere disponibile,

senza alcuna reciprocità. 

Per esprimere il concetto secondo cui il marito deve amare la moglie, come Cristo ama 

la Chiesa, viene utilizzato il termine : il marito ama la moglie in quanto si dona a lei 

senza riserve, deve svuotarsi di se stesso, proprio come ha fatto Gesù148. Alla nuova luce 

di Cヴisto le ヴelazioﾐi soﾐo ┗iste esIlusi┗aﾏeﾐte Ioﾏe spoliazioﾐe di sY peヴ l’altヴo149. Il

matrimonio viene quindi a perdere quel carattere puramente giuridico e formale per 

diventare offerta di sé, tanto che nei versetti 28-29 si arriva a dire che il marito deve 

aﾏaヴe la ﾏoglie Ioﾏe il pヴopヴio Ioヴpo, Ioﾏe se stesso; ┗ieﾐe fatta uﾐ’aﾐalogia tヴa la 

Chiesa, che è il corpo di Cristo, e la moglie, che è il corpo del marito150.        

Meﾐtヴe pヴiﾏa del Cヴistiaﾐesiﾏo l’aﾏoヴe tヴa uoﾏo e doﾐﾐa ┗eﾐi┗a espヴesso Ioﾏe , 

ora a questo amore viene conferita una nuova profondità, viene innalzato ad , un 

aﾏoヴe Ihe ﾐel Iaso del ヴappoヴto di Ioppia Ioﾏpヴeﾐde aﾐIhe l’ , ma che va oltre, 

diventa donazione totale, è quindi un amore più completo. 

Amore fraterno: 

1Ts. 4,9-12: 9   

  10  

   

 11  

148 Cfr. Fil. 2, 6-ヱヱ ふさiﾐﾐo IヴistologiIoざぶ: … scil.  
… ふ…ﾏa s┗uotò se stesso scil. Gesù Cristo assumendo una 

Ioﾐdizioﾐe di seヴ┗o, di┗eﾐtaﾐdo siﾏile agli uoﾏiﾐi…ぶ.
149 Vd. Reynier – Trimaille – Vanhoye 2000, p. 67.
150 Cfr. Gen. 2,24:   

   ふPeヴ ケuesto l’uoﾏo 
lasIeヴà suo padヴe e sua ﾏadヴe e si uﾐiヴà a sua ﾏoglie, e i due saヴaﾐﾐo uﾐ’uﾐiIa Iaヴﾐeぶ.
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   12  

9Riguardo all’aﾏoヴe fヴateヴﾐo, ﾐoﾐ a┗ete Hisogﾐo Ihe ┗e ﾐe sIヴi┗a; ┗oi stessi iﾐfatti a┗ete 

imparato da Dio ad amarvi gli uni gli altri, 10e ケuesto lo fate ┗eヴso tutti i fヴatelli dell’iﾐteヴa 

Macedonia. Ma vi esortiamo, fratelli, a progredire ancora di più 11e a fare tutto il possibile 

per vivere in pace, occuparvi delle vostre cose e lavorare con le vostre mani, come vi 

abbiamo ordinato, 12e così condurre una vita decorosa di fronte agli estranei e non avere 

bisogno di nessuno. 

Questo passo si iﾐseヴisIe all’iﾐteヴﾐo dei due capitoli 4 e 5 della prima lettera ai

Tessalonicesi, nei quali si sviluppano catechesi ed esortazioni. Paolo inizia con la figura 

retorica della preterizione: ﾐoﾐ I’X Hisogﾐo Ihe paヴli aﾐIoヴa della , dell’aﾏoヴe 

fraterno, perché i Tessalonicesi lo stanno già praticando, essendo stati prima ammaestrati 

da Dio ( )151. È gヴazie all’eseﾏpio dell’ di Dio Ihe l’uoﾏo iﾏpaヴa a 

pヴatiIaヴe l’ nei confronti dei suoi fratelli. Questo amore poi non si limita  alla

comunità cristiaﾐa, ﾏa si esteﾐde all’iﾐteヴa MaIedoﾐia. 

Paolo però esorta la comunità a crescere ancora di più in questo amore ed indica tre 

maﾐifestazioﾐi IoﾐIヴete dell’ aﾏoヴe fヴateヴﾐo, foヴﾐeﾐdo tre esempi di concretizzazione

dell’ , la quale significa sentirsi responsabili del bene della comunità e contribuirvi 

attivamente: Paolo raccomanda di  (vivere in pace), 

(occuparvi delle vostre cose)   (lavorare con le vostre 

mani). L’esoヴtazioﾐe X probabilmente provocata dal fatto che in quel periodo a

TessaloﾐiIa I’eヴaﾐo dei Iヴistiaﾐi Ihe ┗i┗e┗aﾐo iﾐ ﾏodo disoヴdiﾐato152. La comunità era

inoltre composta di persone appartenenti ad un ceto sociale agiato: con ogni probabilità 

si trattava di commercianti, non dediti quindi al lavoro manuale, che potevano contare 

151 Cfr. Is. 54,13:    (Tutti 
i tuoi figli saranno discepoli del Signore, grande sarà la prosperità dei tuoi figli) e Gv. 6,45: 

    
(Sta scritto nei profeti: E tutti saranno istruiti da Dio. Chiunque ha 

ascoltato il Padre e ha imparato da lui, viene a me). 
152 Cfr. 2Ts. 3,11:   

(Sentiamo infatti che alcuni fra voi vivono una vita disordinata, senza fare nulla e 
sempre in agitazione). 
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sulla presenza di operai e schiavi153. Questo aspetto pヴatiIo dell’ , oltre ad essere

gradito a Dio, ha anche un riscontro positivo , su quelli di fuori; infatti per 

Paolo è importante, per annunciare il vangelo, che i non credenti siano positivamente 

Iolpiti dall’atteggiaﾏeﾐto e dal Ioﾏpoヴtaﾏeﾐto dei Iヴistiaﾐi.

Nel versetto 12 si dice poi: (non avrete bisogno di alcuno), 

frase che non rimanda ad un ideale di isolamento (basti pensare alla parola , 

chiesa, che indica il contrario): Paolo sollecita a non vivere sulle spalle degli altri, con la 

fatica altrui, ma a pヴo┗┗edeヴe a se stessi Ioﾐ il pヴopヴio la┗oヴo peヴ poteヴ esseヴe d’aiuto ai 

più bisognosi. 

L’aﾏoヴe fヴateヴﾐo ケuiﾐdi si foﾐda sull’iﾏpegﾐo pヴiﾏaヴio di ogﾐi ﾏeﾏHヴo della 

comunità, impegno che è frutto della fede, che è stato appreso da Dio; questo amore 

deve crescere non tanto nel sentimento, quanto nelle concrete manifestazioni della vita 

quotidiana154. 

Amore di Dio per l’uomo

Rm. 8,31-39: 31    ’  32

    

  33   

 34    

    35  

    
36  

 37 ’  

   38

39  

  

        

153 Vd. Reynier – Trimaille – Vanhoye 2000, p. 208.
154 Vd. Mosetto 2007, pp. 47-48. 
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31Che diremo dunque di queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? 32Egli, che 

non ha risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha consegnato per tutti noi, non ci donerà forse 

ogni cosa insieme con Lui? 33Chi muoverà accuse contro coloro che Dio ha scelto? Dio è 

Colui che giustifica! 34Chi condannerà? Cristo Gesù è morto, anzi è risorto, sta alla destra 

di Dio e intercede per noi! 35Chi Ii sepaヴeヴà dall’aﾏoヴe di Cristo? Forse la tribolazione,

l’aﾐgosIia, la peヴseIuzioﾐe, la faﾏe, la ﾐudità, il peヴiIolo, la spada? 36Come sta scritto: Per

causa tua siamo messi a morte tutto il giorno, siamo considerati come pecore da macello. 

37Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori grazie a Colui che ci ha amati. 38Io 

sono infatti persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né presente né 

avvenire, né potenze, 39ﾐY altezza ﾐY pヴofoﾐdità, ﾐY alIuﾐ’altヴa Iヴeatuヴa potヴà ﾏai 

sepaヴaヴIi dall’amore di Dio, che è in Cristo Gesù, nostro Signore.

Questo Hヴaﾐo, Ihe X defiﾐito uﾐ iﾐﾐo iﾐIoﾐteﾐiHile all’aﾏoヴe di Dio, X la paヴte fiﾐale di 

un discorso molto più ampio che mette in contrapposizione la vita secondo la carne e la 

vita secondo lo spirito, dove si approfondisce la lotta tra legge e spirito, tra bene e male; 

questa parte finale è un canto di vittoria. 

“i può ﾐotaヴe Ihe ┗eﾐgoﾐo utilizzate le aヴﾏi dell’ars oratoria, secondo la quale chi

conclude un discorso vuole fare del tutto per impressionare i propri ascoltatori, per 

commuoverli in profondità; i termini utilizzati da Paolo sono quelli forensi, da tribunale, le 

sue parole sono ricche di pathos e il contenuto è una sorta di sintesi di tutto il discorso 

fatto a partire dal capitolo 5155. D’altヴa paヴte, le epistole paoline non costituiscono solo un

documento importante a livello storico e dottrinario, ma sono anche apprezzabili come 

testimonianza di opera letteraria cristiana in lingua greca di alto livello. 

Il passo va collegato ai tre versetti precedenti e in particolare al versetto 28: 

    

 (del resto, noi sappiamo che tutto concorre al bene, per quelli che amano 

Dio, per coloro che sono stati chiamati secondo il suo disegno). Spesso nei testi biblici 

l’ ad inizio di frase, seguito da un  dichiarativo, ha il significato di una

confessione o proclamazione solenne, che in questo contesto introduce all’iﾐﾐo all’aﾏoヴe 

di Dio. Tutto, cioè tutto ciò che fa parte del faticoso cammino umano ha una finalità, uno 

155 Vd. Gargano 2002, p. 116. 
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scopo, che è il Heﾐe. さQuelli Ihe aﾏaﾐo Dioざ X uﾐa Hellissiﾏa defiﾐizioﾐe dei Iヴistiaﾐi, i 

quali hanno la certezza che tutto ciò che accade nel loro cammino, anche ciò che è 

doloroso e difficile da capire, concorre alla realizzazione della salvezza; l’uoﾏo

ovviamente, come Paolo ha già detto in precedenza, ama Dio in quanto Dio lo ha amato 

per primo, creandolo e chiamandolo secondo il suo progetto; tutto parte dal progetto di 

Dio di ヴeﾐdeヴIi Ioﾐfoヴﾏi all’iﾏﾏagiﾐe del Figlio suo156 crocifisso.

Paolo oヴa sta Ioﾐteﾏplaﾐdo ケuesto pヴogetto, a paヴtiヴe dall’espeヴieﾐza Ihe sta faIeﾐdo 

con la prima comunità dei credenti, esperienza attraversata da una serie di situazioni 

negative, sofferenze, angosce, persecuzioni, come viene sintetizzato nei versetti 35-36, 

ma tutto viene visto alla nuova luce del disegno di Dio per ogﾐuﾐo di ﾐoi. All’iﾐterno di

ケuesto pヴogetto d’aﾏoヴe, Ihe X aﾐIhe elezioﾐe fatta da Dio, tutto era previsto già prima

della creazione, anche le tribolazioni.  

Il Hヴaﾐo ┗ieﾐe iﾐtヴodotto dalla doﾏaﾐda さChe diヴeﾏo duﾐケue di ケueste Iose?ざ, fatta 

dopo aver presentato il disegno salvifico di Dio e sviluppa due motivi formulati con 

domande retoriche; il primo:  さ“e Dio X peヴ ﾐoi, Ihi saヴà Ioﾐtヴo di ﾐoi?ざ, do┗e l’iﾏﾏagiﾐe 

sottintesa è quella del processo, come si capisce meglio dai versetti successivi. Se i 

credenti hanno dalla loro parte il Padre e Cristo, saranno salvati; Dio si è dimostrato 

さa┗┗oIatoざ dei Iヴedeﾐti, iﾐfatti peヴ aﾏoヴe さﾐoﾐ ha ヴispaヴﾏiato il pヴopヴio Figlio, ﾏa lo ha 

consegnato per tutti noi157ざ ふ┗. ンヲぶ, Ioﾐ o┗┗io ヴifeヴiﾏeﾐto alla IヴoIe. La conclusione è

logica: se ci ha dato il Figlio, come può non darci con Lui ogﾐi altヴa Iosa? Noﾐ I’X nessun

limite alla logica di donazione del Padre. Nei versetti 33-34 si parla del giudizio finale, 

durante il quale è impossibile che Dio si farà accusatore di coloro che ha giustificato e che 

Gesù emetta sentenza di condanna contro coloro per i quali è morto e risuscitato; lo 

sguardo al processo del giorno estremo appare quindi confortante. 

La seIoﾐda doﾏaﾐda ヴetoヴiIa Ihe ヴegge la seIoﾐda paヴte del passo X: さChi Ii sepaヴeヴà 

dall’aﾏoヴe di Cヴisto?ざ, seguita da uﾐ eleﾐIo di sette fatiIhe, di ﾏitiIa ﾏeﾏoヴia, di

esperienze dolorose e umilianti; ma il credente si sente sicuro e vittorioso, perché è nelle 

156 Cfr. 8,29:     
   (poiché quelli che egli da sempre ha conosciuto, li ha anche 

pヴedestiﾐati a esseヴe Ioﾐfoヴﾏi all’iﾏﾏagiﾐe del Figlio suo, perché egli sia il primogenito tra molti fratelli).
157 Cfr. 5,8:     

 (ma Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che, mentre eravamo 
ancora peccatori, Cristo è morto per noi). 
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ﾏaﾐi di Dio: さMa iﾐ tutte ケueste Iose ﾐoi siamo più che vincitori grazie a Colui che ci ha

aﾏatiざ. L’eleﾐIo X paヴadigﾏatiIo ed eseﾏplifiIati┗o delle stazioﾐi della via crucis dei

cristiani158e ad illustヴazioﾐe Paolo Iita uﾐ passo dell’Antico Testamento, il Salmo 43,22:

  (per 

causa tua siamo messi a morte tutto il giorno, siamo considerati come pecore da 

macello159), che esprime il motivo del martirio del pio. I credenti però possono fidare in 

Colui Ihe li ha aﾏati, l’aﾏoヴe di Cヴisto e di Dio X un vincolo che unisce indissolubilmente.

Paolo elenca poi altre forze che possono minacciare i cristiani nel loro cammino, forze 

contrarie, non escluse quelle diaboliche e le enumera due a due160; ciò che si vuole 

ﾏetteヴe iﾐ e┗ideﾐza X Ihe da ogﾐi paヴte l’esisteﾐza Iヴistiaﾐa X ﾏiﾐaIIiata e assediata, ﾏa 

tutto viene superato dalla certezza di fede Ihe ﾐieﾐte さpotヴà ﾏai sepaヴaヴIi dall’aﾏoヴe di 

Dio, Ihe X iﾐ Cヴisto Gesù, ﾐostヴo “igﾐoヴeざ161.

Carità162: 

1Cor. 13,1-14,1 1     

 2

    
3

  

 4  

158 Cfr. 2Cor. 6,4-10 e 11,23-29. 
159 Le さpeIoヴe da ﾏaIelloざ ヴiIoヴdaﾐo la figuヴa del “eヴ┗o soffeヴeﾐte, IioX Gesù, di Iui si paヴla ﾐel liHヴo del 
profeta Isaia: cfr. 53,7:   

 
(Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca; era come agnello condotto al macello, come pecora 
ﾏuta di fヴoﾐte ai suoi tosatoヴi, e ﾐoﾐ apヴì la sua HoIIaぶ; ﾐel pヴogetto di Dio l’uﾏiliazioﾐe, l’aﾐgosIia, la 
persecuzione, la croce, fanno parte paradossalmente di questa predilezione e tutto è visto come segno 
e┗ideﾐte dell’aﾏoヴe di Dio.
160 L’iﾐdi┗iduazioﾐe dei fattoヴi di ﾏiﾐaIIia ヴiseﾐte della Iultuヴa del teﾏpo Ihe Ioﾐsideヴa┗a peヴiIolosi peヴsiﾐo 
gli elementi spaziali e temporali e vedeva il mondo popolato da essere demoniaci. 
161 Vd. Barbaglio II 1980, pp. 387-389. 
162 Il termine viene tradotto nel latino con il termine charitas ケuaﾐdo si tヴatta dell’aﾏoヴe peヴfetto di 
Dio e dell’aﾏoヴe di Cヴisto ヴisoヴto Ihe sta alla destヴa del Padヴe; ﾐegli altヴi Iasi ┗ieﾐe iﾐ┗eIe tヴadotto Ioﾐ il 
termine dilectio. Nella traduzione italiana, invece, i termini vengono utilizzati con meno precisione: solo in 
ケuesto passo tヴo┗iaﾏo il teヴﾏiﾐe さIaヴitàざ, iﾐ tutti gli altヴi さaﾏoヴeざ.
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  5   

 6  

 7

8  

  9

10

11

 12

’
13

 14- 1

1Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sarei come 

bronzo che rimbomba o come cimbalo che strepita. 2E se avessi il dono della profezia, se 

conoscessi tutti i misteri e avessi tutta la conoscenza, se possedessi tanta fede da 

trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non sarei nulla. 3E se anche dessi in cibo 

tutti i miei beni e consegnassi il mio corpo per averne vanto, ma non avessi la carità, a 

nulla mi servirebbe. 4La carità è magnanima, benevola è la carità; non è invidiosa, non si 

┗aﾐta, ﾐoﾐ si goﾐfia d’oヴgoglio, 5non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non

si adira, non tiene conto del male ricevuto, 6ﾐoﾐ gode dell’iﾐgiustizia ﾏa si ヴallegヴa della 

verità. 7Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. 8La carità non avrà mai fine. 

Le profezie scompariranno, il dono delle lingue cesserà e la conoscenza svanirà. 9Infatti, in 

modo imperfetto noi conosciamo e in modo imperfetto profetizziamo. 10Ma quando verrà 

ciò che è perfetto, quello che è imperfetto scomparirà. 11Quaﾐd’eヴo HaﾏHiﾐo, paヴla┗o da 

bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino. Divenuto uomo, ho eliminato ciò 

che è da bambino. 12Adesso noi vediamo in modo confuso, come in uno specchio; allora 

invece vedremo faccia a faccia. Adesso conosco in modo imperfetto, ma allora conoscerò 

perfettamente, coﾏe aﾐIh’io soﾐo IoﾐosIiuto. 13Ora dunque rimangono queste tre cose:

la fede, la speranza e la carità. Ma la più grande di tutte è la carità! 14 1Aspirate alla 

carità. 
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Questo passo, defiﾐito さiﾐﾐo alla Iaヴitàざ, IostituisIe uﾐa delle pagiﾐe più suggesti┗e del 

Nuovo Testamento; va inserito nel blocco letterario dei capitoli 12-14, incentrati sul tema 

delle esperienze carismatiche che avevano luogo nelle riunioni comunitarie: a Corinto, ai 

teﾏpi iﾐ Iui Paolo sIヴi┗e, I’eヴa uﾐa Ioﾏuﾐità Ihe appaヴi┗a di┗isa iﾐ gruppi, lacerata; si

respirava un clima si individualismo, che poneva alcuni in una posizione di èlite ed altri in 

una situazione di inferiorità; i primi si esaltavano perché si sentivano più colti degli altri, 

più ﾏatuヴi ﾐell’espeヴieﾐza di fede, più dotati di doni straordinari, i cosiddetti carismi (ad

es. paヴlaヴe tutte le liﾐgue, a┗eヴe il doﾐo della pヴofezia…ぶ. Questo capitolo 13, dove si parla

della Iaヴità, dell’ , che non viene presentata come un carisma, può apparire a prima

vista come una digressione, una parentesi che vuole spiegare quanto la carità sia 

superiore ad ogni carisma e come vada ricercata163; in realtà il testo presenta molti 

collegamenti con il capitolo precedente e con quello successivo, la tematica della carità e 

quella dei carismi si intrecciano tra di loro e vengono tra loro contrapposte: l’ ,

realtà perfetta ed eterna, viene contrapposta alle esperienze carismatiche, caratterizzate 

invece da limitatezza e caducità. 

Il passo mostra inoltre evidenti riferimenti anche ad altre sezioni della lettera, come 

possiamo vedere scorrendo i versetti 4-7, dove emerge uno stretto collegamento con 

motivi caratteristici delle prese di posizioni di Paolo nei confronti della situazione della 

chiesa di Corinto: nel versetto 4 si legge …  ふla Iaヴità…ﾐoﾐ X iﾐ┗idiosaぶ e 

in 3,3 Paolo dice ai Corinzi   

  (dal momento che vi sono tra voi invidia e discordia, non 

siete forse carnali e non vi comportate in maniera umana?); sempre nel versetto 4 si dice 

…  ふla Iaヴità…ﾐoﾐ si goﾐfia d’oヴgoglioぶ e iﾐ ヵ,ヲ  

(e ┗oi ┗i goﾐfiate d’oヴgoglio); nel versetto 5 Paolo afferma

…  ふla Iaヴità…ﾐoﾐ ﾏaﾐIa di ヴispettoぶ e iﾐ Α,ンヵ  

   

 (questo lo dico per il vostro bene: 

non per gettarvi un laccio, ma perché vi comportiate degnamente e restiate fedeli al 

Signore, senza deviazioni); infine nello stesso versetto si afferma che …  

163 Il passo viene introdotto da 1Cor. 12,31: ’  (e allora, vi 
mostro la via più sublime). 
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 (la carità…ﾐoﾐ IeヴIa il pヴopヴio iﾐteヴesse) e in 10,24 Paolo raccomanda

  (nessuno cerchi il proprio interesse, ma quello 

degli altri). Il passo si inquadra perfettamente sia nel suo contesto immediato sia in quello 

di tutta la lettera. 

La pヴeseﾐtazioﾐe Ihe Paolo fa dell’aﾏoヴe ﾐoﾐ X astヴatta ﾐY teoヴiIa, ﾐoﾐ X uﾐa 

speculazione generale sulla carità, ma dà una concreta alternativa al modo di agire dei 

suoi interlocutori, i quali appunto non pratiIa┗aﾐo l’ , ma inseguivano esperienze

individualistiche ed elitarie. 

Un altro problema che si è presentato agli studiosi è quello del genere letterario a cui 

appartiene il testo, secondo alcuni un inno164, seIoﾐdo altヴi uﾐ’esoヴtazioﾐe paヴeﾐetiIa165,

entraﾏHe foヴﾏe poetiIhe estヴeﾏaﾏeﾐte diffuse ﾐella letteヴatuヴa gヴeIa a paヴtiヴe dall’età 

arcaica. Paolo si sarà poi ispirato anche, e soprattutto, ad alcune pagine della letteratura 

HiHliIa sapieﾐziale, do┗e X pヴeseﾐte l’elogio della sapieﾐza. È pヴefeヴiHile ケuiﾐdi paヴlaヴe, 

peヴ ケuesto passo, di elogio dell’aﾏoヴe, Iaヴatteヴizzato da iﾐteﾐto esoヴtati┗o; tuttavia,

essendo un testo incarnato profondamente nella storia concreta della comunità di 

Corinto, è difficile ravvisare in esso uﾐ’aヴtifiIiosa iﾏitazioﾐe di sIheﾏi letteヴaヴi geﾐeヴali.

Per quanto riguarda inoltre il tipo di aﾏoヴe di Iui si paヴla iﾐ ケuesto testo, I’X 

innanzitutto da escludere che si tratti di un carisma, non solo perché non viene mai 

chiamato così, ma anche perché viene volontariamente contrapposto alle esperienze 

carismatiche; non lo si può nemmeno ridurre ad una semplice virtù, anche se la più 

grande; piuttosto esso riassume una somma di comportamenti che possono essere 

considerati virtuosi e quindi lo si deve comprendere come prospettiva totalizzante e 

uﾐifiIaﾐte dell’agiヴe uﾏaﾐo. La Iaヴità X l’espヴessione perfetta e definitiva della salvezza

divina mediata da Cristo, è il dono divino per eccellenza, che muta radicalmente la vita di 

Iolui Ihe Iヴede e ﾐe deteヴﾏiﾐa l’agiヴe166.

I primi tre versetti ripetono in forme diverse lo stesso motivo tematico: la presenza 

della Iaヴità e la sua asseﾐza deteヴﾏiﾐaﾐo l’esseヴe e il ﾐoﾐ-essere cristiano. Ogni versetto

ripete uno schema fisso: se ho questo o quello, se faccio questo o quello, ma non ho la 

164 Hering, Wendland, ap. Barbaglio 1980, p. 482. 
165 Spicq, ap. Barbaglio 1980, p. 482. 
166 C. “piIケ defiﾐisIe l’ una forza divina donata per grazia e creatrice di soggetti operativi nuovi. 

93



carità, sono un nulla. Ogni credente, preso nella sua individualità167, senza amore si rivela 

insignificante, al di là di ciò che di più grande egli possiede o fa. Qualsiasi glossolalia (cfr. 

13,1:…  …  )168, il dono della profezia, la conoscenza dei misteri di Dio

e del mondo, il donare tutti i propri beni ai poveri e il martirio, non avrebbero nessun 

valore senza la carità; l’  è il tratto costitutivo necessario e insostituibile di ciascun

credente, X la ヴagioﾐe d’esseヴe iﾐtヴiﾐseIa di ogﾐi ┗aloヴe. Chi ha la carità è, chi non ha la

carità non è. 

Ai versetti 4-7 non si definisce propriamente che Ios’X la Iaヴità, ﾐY la si qualifica con

una serie di aggettivi, ma si presenta una descrizione delle sue linee operative, con una 

successione rapida di quindici verbi Ihe ﾐe faﾐﾐo IoﾐosIeヴe il ┗astissiﾏo Iaﾏpo d’azione

(tre dei quindici verbi, i primi due e il nono, hanno una forma positiva semplice, otto una 

forma negativa e gli ultimi quattro esprimono positivamente una totalità di azione). 

L’  viene presentata quale soggetto attivo dei verbi: attraverso la personificazione si

speIifiIa Ioﾏe agisIe e Ioﾏe si ヴelazioﾐa Ihi X ﾏosso dall’aﾏoヴe. Il punto costante di

riferimento di ogni verbo è il prossimo; Ihi aﾏa ﾏostヴa uﾐ atteggiaﾏeﾐto d’illiﾏitata 

comprensione e fiducia nel fratello e non si arrende mai di fronte a nessuna difficoltà. 

Nella terza parte (versetti 8-13) si evidenzia il carattere di assoluta peヴfezioﾐe dell’ 

 e della sua permanenza nel mondo futuro ( ) della 

risurrezione, a differenza della parzialità e limitatezza di tutte le cose del mondo. Il 

IoﾐIetto ┗ieﾐe eseﾏplifiIato Ioﾐ il paヴagoﾐe dell’età iﾐfaﾐtile e dell’età adulta, ﾐel 

┗eヴsetto ヱヱ: da HaﾏHiﾐo si ┗i┗e iﾐ ﾏodo Ioﾐfoヴﾏe all’età, ﾏa, uﾐa ┗olta di┗eﾐtati adulti, 

tutto quanto è infantile viene lasciato alle spalle. Fuoヴ di ﾏetafoヴa, l’età iﾐfaﾐtile 

corrisponde alla conoscenza che noi abbiamo di Dio nel mondo, limitata e confusa, 

indiretta ( ’ , attヴa┗eヴso uﾐo speIIhioぶ, ﾏeﾐtヴe l’età adulta alla conoscenza

Ihe a┗ヴeﾏo oltヴe la stoヴia, ﾐell’eteヴﾐità ふ , faccia a faccia),

diretta e chiara. 

In chiusura Paolo allarga il quadro inserendo la carità nella tradizionale triade 

teologale: (fede, speranza, carità). Il versetto è discusso, sia per il 

significato da dare alla particella  sia per il motivo per cui sono presentate come 

167 È interessante notare che il testo è in prima persona singolare. 
168 “i diIe さle liﾐgue degli uoﾏiﾐi e degli aﾐgeliざ peヴ iﾐdiIaヴe la totalità, tutte le liﾐgue esisteﾐti.
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eterne anche la fede e la speranza, le quali sempre in Paolo sono caratterizzate per la loro 

caducità. Qui si riscontra il probabile influsso della triade tradizionale, che serviva anche a 

Paolo per sottolineare la superiorità della carità, come viene detto alla fine del versetto 

13 ( ): è un ulteriore argomento Ihe ヴaffoヴza l’eIIelleﾐza della

via da lui indicata ai Corinzi169.  

169 Vd. Barbaglio I 1980, pp. 480-490. 
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CONCLUSIONI 

L’iﾐdagiﾐe Ihe ho s┗olto, iﾏpeヴﾐiata sull’uso dei teヴﾏiﾐi e  negli scritti

neotestamentari, mi ha preliminarmente condotto ad esplorare, anche se in modo 

sommario, ambiti religiosi e letterari diversi; questo confronto ha facilitato 

l’iﾐdi┗iduazioﾐe della specificità semantica delle paヴole iﾐ ケuestioﾐe ﾐell’aﾏHito del

Nuovo Testamento. 

Ad eseﾏpio, peヴ ケuaﾐto ヴiguaヴda l’Antico Testamento, preso in considerazione nella

vulgata dei Settanta, è emersa la più frequente occorrenza di , rispetto ad altri 

termini, impiegato per esprimere un sentimento che è alla base dell’idea di alleaﾐza tヴa 

Dio e il popolo di Israele, nel senso che Dio ama solamente coloro che Egli ha scelto; non è 

pヴeseﾐte ﾐY il seﾐso dell’uﾐi┗eヴsalità né quello della individualità, ma la convinzione che

l’aﾏoヴe di Dio sia rivolto alla collettività. Questo particolare uso della parola

evidenzia proprio la profonda differenza tra cultura ebraica e pensiero cristiano, che 

consiste nel modo diverso di amare da parte del Dio cristiano, che invece ama tutti, ogni 

singola persona, indistintamente; la sua promessa di salvezza è per tutti, anche per quelli 

che non vogliono riconoscerlo e credere in Lui. Non si parla più di alleanza, ma di un 

rapporto speciale ed unico che Dio crea con ognuno di noi. 

Nel ﾏoﾐdo gヴeIo pagaﾐo, d’altヴa paヴte, si ヴisIoﾐtヴa uﾐa ヴealtà aﾐIoヴa diffeヴeﾐte, iﾐ Iui 

si registrano tre termini principali per esprimere il concetto di amore, diversi uno 

dall’altヴo a seconda del tipo di sentimento che si intendeva: la , l’aﾏoヴe Ihe ﾐasIe 

dall’aﾏiIizia tra persone che si sentono affini tra loro per carattere, per ideali, per

appaヴteﾐeﾐza ad uﾐ deteヴﾏiﾐato gヴuppo soIiale; l’ , l’aﾏoヴe passioﾐale Ihe poヴta 

l’uomo e la donna a cercarsi reciprocamente e ad unirsi; l’ , un amore differente

dagli altri due, in quanto è caratterizzato dalla gratuità e non è condizionato dal riscontro 

o dai vantaggi che se ﾐe possoﾐo ヴiIa┗aヴe, X l’aﾏoヴe Ihe si rivolge alla persona

semplicemente perché questa ha bisogno di essere amata. 

I Greci conoscevano tutte e tre queste parole, ma meno utilizzata era , proprio 

quella che i testimoni del Cristianesimo trovarono più adatta quando nel Nuovo 

Testamento do┗etteヴo aﾐﾐuﾐIiaヴe, iﾐ liﾐgua gヴeIa, l’aﾏoヴe di Dio Ihe si X iﾐIaヴﾐato tヴa 

noi nella persona e nella storia di Gesù. Questa operazione ha comportato la scelta, da 
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parte degli Apostoli, di uno dei termini usati nella tradizione linguistica e letteraria greca 

peヴ espヴiﾏeヴe i ┗aヴi gヴadi e le ┗aヴie foヴﾏe dell’aﾏoヴe, poヴtaﾐdo alle estヴeﾏe Ioﾐsegueﾐze 

uﾐa e┗oluzioﾐe seﾏaﾐtiIa del teヴﾏiﾐe Ihe a┗e┗a già IoﾏiﾐIiato a pヴoduヴsi ﾐell’aﾏHito 

della cultura filosofica greca, in particolare aristotelica. Oltre a questo processo selettivo, 

si attua anche una risemantizzazione del termine, riconvertito in modo tale da poter 

esprimere concetti prima inesistenti. Il fenomeno si inquadra in quello più generale 

dell’iﾐIoﾐtヴo, feIoﾐdo di ヴisultati ﾐuo┗i, tヴa la Iultuヴa eHヴaiIa e il Cristianesimo, che si

riscontra in particolare proprio in ambito linguistico e letterario. 

Nel confronto tra la lingua e la letteratura greca e le opere prodotte dal Cristianesimo 

emerge, in particolare, il forte contrasto tra i due termini  e : nel greco antico 

eヴa l’ ad avere un valore semantico specifico e ben riconosciuto e ad essere

maggiormente utilizzato, nel greco cristiano, invece, questo viene quasi completamente 

sostituito da , che a sua volta assume un valore nuovo e di grande rilievo 

ﾐell’aﾏHito del peﾐsieヴo Iヴistiaﾐo. Se l’  X desideヴio, l’ è sacrificio, se il primo è

ケuella foヴza Ihe fa teﾐdeヴe l’uoﾏo ┗eヴso l’alto, ┗eヴso il divino, come è presso i filosofi

gヴeIi, il seIoﾐdo X l’aﾏoヴe di Dio Ihe fa sì che Egli soccorra ogni uomo, soprattutto gli

ultimi e i più bisognosi; tanto il primo è egocentrico, quanto il secondo è disinteressato; 

l’ ヴiguaヴda uﾐ seﾐso egoistiIo dell’aﾏoヴe dell’uoﾏo ┗eヴso se stesso, ﾏeﾐtヴe 

ﾐell’ l’uomo si indirizza verso il suo prossimo, che può essere anche il suo nemico.

Se nella Grecia antica, dunque, l’aﾏoヴe era appagamento dei propri desideri, nel

Cristianesimo viene considerato, al contrario, come dono gratuito e senza limiti: questa è 

la concezione comune agli autori del Nuovo Testamento. Tuttavia, nei brani scelti dai 

Vangeli Sinottici, da San Giovanni e da San Paolo, ho potuto riscontrare, oltre a questa 

idea di base condivisa, alcuni usi particolari e specifici del termine . I Sinottici, ad 

esempio, parlano di  sopヴattutto iﾐ ヴifeヴiﾏeﾐto al Ioﾏaﾐdaﾏeﾐto dell’aﾏoヴe, il 

ケuale si tヴo┗a ﾐell’Antico Testamento, spiegando come questo sia stato completato e

portato a compimento da Gesù e come il cristiano debba metterlo in pratica; si sottolinea 

in modo evidente di ケuale ﾐatuヴa deHHa esseヴe l’aﾏoヴe dell’uoﾏo ﾐei Ioﾐfヴoﾐti di Dio e 

del suo prossimo. I Vangeli di Matteo, Marco e Luca, infatti, hanno come scopo quello di 

presentare la figura di Gesù, raccontandone la sua vita, e quello di far conoscere ad ogni 

uoﾏo il suo ﾏessaggio, Ihe X pヴiﾐIipalﾏeﾐte uﾐ ﾏessaggio d’aﾏoヴe.
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“aﾐ Gio┗aﾐﾐi, Ihe X l’autoヴe del Nuovo Testamento che più di tutti fa uso del termine,

pur condividendo, per , i significati attestati nei Sinottici, si sofferma soprattutto 

sull’aﾏoヴe di Dio peヴ l’uoﾏo, aﾏoヴe Ihe Cヴisto X ┗eﾐuto a poヴtaヴe ﾐel ﾏoﾐdo. Egli paヴte 

dal presupposto che se Dio non ci avesse amati per primo noi non potremmo amare ed è 

ケuiﾐdi l’aﾏoヴe Ihe Dio ヴi┗eヴsa su di ﾐoi Ihe a lui pヴeﾏe sopヴattutto faヴ IoﾐosIeヴe. Si

sottolinea spesso il collegamento tra il Figlio e il Padre e il fatto che il cristiano debba 

prendere Gesù a modello di comportamento, come parametro per capire se egli ama 

davvero. Questo amore di Dio, dal quale non si può prescindere, si manifesta 

IoﾐIヴetaﾏeﾐte ﾐell’aﾏoヴe peヴ l’uoﾏo: se uﾐo IoﾐosIe l’aﾏoヴe di Dio peヴ lui e Lo aﾏa 

veramente, deve necessariamente amare il suo fratello. 

San Paolo, invece, sostiene che la vera  si manifesti in modo pieno nel momento 

della Passione, nella croce e cioè quando Cristo arriva a dare la vita per noi, per la 

salvezza del mondo, nonostante non sia stato né riconosciuto né accolto; questo è il 

segﾐo più alto e foヴte dell’aﾏoヴe di Dio peヴ ﾐoi, X ﾐella IヴoIe Ihe ﾐoi possiaﾏo da┗┗eヴo 

conoscere questo immenso amore. Anche per Paolo, come per Giovanni, Cristo è venuto 

nel mondo per far conoscere concretamente all’uoﾏo l’aﾏoヴe peヴ Dio ed egli attヴiHuisIe

iﾐoltヴe uﾐa gヴaﾐdissiﾏa iﾏpoヴtaﾐza all’aﾏoヴe fヴateヴﾐo, faIeﾐdoﾐe uﾐa ﾐoヴﾏa di ┗ita; 

l’iﾏitazioﾐe di Cヴisto e ケuiﾐdi la pヴatiIa della carità deve essere la massima aspirazione

dell’uoﾏo Iヴistiaﾐo; ogﾐi ヴappoヴto, aﾐIhe ケuello fヴa ﾏaヴito e ﾏoglie, peヴ esseヴe 

┗eヴaﾏeﾐte auteﾐtiIo, de┗e Hasaヴsi sull’  reciproca, deve avere sempre come punto

di riferimento Dio, perché . 
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Gianni Montefameglio 
Il sacerdozio e l’episcopato delle donne 

 
 

Yeshùa ha indubbiamente valorizzato la donna. Tale fatto, documentato biblicamente, acquista 

maggior peso se ti tiene conto che il rabbi di Nazaret valorizzò la donna al punto di opporsi al diritto 

giudaico e alla sociologia del tempo. Contro l’uso corrente, Yeshùa conversa con una donna 

samaritana: “Giunsero i discepoli di Gesù. Videro che parlava con una donna, e si meravigliarono. 

Nessuno però gli disse: «Che vuoi?» o: «Perché parli con lei?»” (Gv 4:27, TILC). Il Nazareno non 

tiene in alcun conto lo stato di impurità legale dell’emorroissa: “Una donna, affetta da emorragia da 

ben dodici anni, gli si avvicinò da dietro e gli toccò un lembo del vestito, perché pensava: «Se riesco 

anche soltanto a toccare il suo vestito, sarò guarita». Gesù, voltandosi, la vide e le disse: «Coraggio 

figliuola, la tua fede ti ha guarita!». E da quel momento la donna stette bene” (Mt 9:20-22, BDG). 

Yeshùa si lascia accostare da una nota puttana: “In quel villaggio vi era una prostituta. Quando ella 

seppe che Gesù si trovava a casa di quel fariseo, venne con un vasetto di olio profumato, si fermò 

dietro a Gesù, si rannicchiò ai suoi piedi piangendo e cominciò a bagnarli con le sue lacrime; poi li 

asciugava con i suoi capelli e li baciava e li cospargeva di profumo” (Lc 7:37,38, TILC). Yeshùa 

perdona un’adultera, mostrando così che non si deve essere più severi con una donna che con un 

uomo. 

“Mentre stava parlando, i capi giudei e i Farisei portarono una donna, sorpresa 
in flagrante adulterio, e la misero bene in vista davanti alla folla. «Maestro», 
dissero a Gesù, «questa donna è stata sorpresa mentre tradiva suo marito. 
Secondo la legge di Mosè, dovremmo ucciderla a sassate. Tu che ne pensi?». 
Così dicendo, cercavano di tendergli una trappola per fargli dire qualcosa di 
compromettente. Ma Gesù si chinò e cominciò a scrivere col dito per terra. 
Finalmente, poiché quelli insistevano per avere una risposta, si alzò e disse: «Va 
bene, uccidetela. Ma solo chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra!». 
Poi si chinò di nuovo e continuò a scrivere in terra. Ad uno ad uno, cominciando 
dai più anziani, i capi giudei se ne andarono tutti via in silenzio, finché là in 
mezzo non rimase che Gesù con la donna. Allora Gesù si rialzò e le chiese: 
«Dove sono tutti quelli che ti accusavano? Neppure uno di loro ti ha 
condannato?». «No, Signore», mormorò la donna. E Gesù disse: «Neppure io ti 
condanno. Va’ e non peccare più»”. – Gv 8:3-11, BDG. 

E l’uomo?! 
L’uomo non compare. 
Solo lei tradiva? 
Lui no? – Cfr. Dt 22:22. 
 
Yeshùa li confonde, 
psicologicamente. 
 
Tattica psicologica: dà 
modo, senza affrontarli, 
a quei maschilisti di 
eclissarsi. 
 
Comprensione.   

   Contro l’uso maschilista del tempo, Yeshùa afferma la totale parità di diritti tra i due coniugi:  
“Alcuni che erano del gruppo dei farisei gli si avvicinarono. Essi volevano metterlo in difficoltà, 
perciò gli domandarono: «Un uomo può divorziare dalla propria moglie?». Gesù rispose con una 
domanda: «Che cosa vi ha comandato Mosè nella Legge?». I farisei replicarono: «Mosè ha permesso 
di mandar via la moglie, dopo averle dato una dichiarazione scritta di divorzio». Allora Gesù disse: 
«Mosè ha scritto questa regola perché voi avete il cuore duro. Ma da principio, al tempo della 
creazione, come dice la Bibbia, Dio maschio e femmina li creò. Perciò l’uomo lascerà suo padre e 
sua madre, si unirà alla sua donna e i due saranno una cosa sola. Così essi non sono più due, ma un 
unico essere. Perciò l’uomo non separi ciò che Dio ha unito». Quando poi furono in casa, i discepoli 
interrogarono di nuovo Gesù su questo argomento. Ed egli disse: «Chi divorzia da sua moglie e ne 
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sposa un’altra commette adulterio contro di lei. E anche la donna, se divorzia dal marito e ne sposa 
un altro, commette adulterio»”. – Mr 10:2-11, TILC; cfr. Mt 19:3-9. 

   Yeshùa nota ed elogia la povera vedova, da tutti ignorata, che dona la sua piccola offerta nel tempio: 

“Venne anche una povera vedova che lasciò cadere nella cassetta soltanto due soldini. Allora Gesù 

chiamò i discepoli e osservò: «Quella povera vedova ha dato di più di tutti quei ricchi messi insieme! 

Perché essi hanno dato una parte del loro superfluo, mentre lei ha offerto fino all’ultimo soldo che le 

serviva per vivere»” (Mr 12:43-44, BDG). Yeshùa apprezza la donna di Betania che gli mostra il suo 

affetto cospargendogli il capo con un prezioso profumo e la difende da coloro che trovano da ridire: 

“Lasciatela in pace! Perché la tormentate? Questa donna ha fatto un’opera buona verso di me” (Mr 

14:6, TILC; cfr. 14:3-9). Fa anzi di più e dichiara: “Per questa azione ella sarà sempre ricordata. La 

storia di ciò che ha fatto sarà raccontata per tutto il mondo, ovunque sarà predicato il Vangelo”. – Mt 

26:13, BDG. 

   L’evangelista Luca – che a ragione viene definito l’evangelista delle donne per la sua propensione 

verso il gentil sesso18 – nelle parabole di Yeshùa affianca spesso un parallelo che ha per protagonista 

una donna. Accanto al pastore che ritrova la pecora smarrita (Lc 15:4-7) appare la donna che ritrova 

la moneta perduta (Lc 15:8-10). Di fronte all’amico importuno (Lc 11:5-8) si vede la donna vedova 

che con la sua insistenza ottiene giustizia dal giudice iniquo. - Lc 18:1-8.  

   Nel suo ministero itinerante Yeshùa è accompagnato da diverse donne, come ricorda Luca: “Con 

lui c’erano . . . alcune donne che egli aveva guarito da malattie e liberato da spiriti maligni. Le donne 

erano Maria di Màgdala, dalla quale Gesù aveva scacciato sette demòni, Giovanna, moglie di Cusa, 

amministratore di Erode, Susanna e molte altre. Con i loro beni esse aiutavano Gesù” (Lc 9:1c-3, 

TILC). Questo fatto ha un doppio risvolto: se da una parte ci dice che il rabbi nazareno aveva donne 

al seguito, dall’altra ci mostra quanto quelle donne gli fossero affezionate, il che comporta che esse 

rispondevano di cuore all’attenzione, al rispetto e alla comprensione che lui mostrava loro. 

   In Lc 24 abbiamo qualcosa di clamoroso e perfino d’inaudito. Dopo la morte e la sepoltura di 

Yeshùa, “domenica mattina, di buon’ora,” le donne19 che seguivano Yeshùa “si recarono alla tomba” 

(Lc 24:1, BDG), ma la trovarono vuota. A loro per prime, alle donne, “due uomini, che indossavano 

vestiti splendenti, così splendenti che ne restarono abbagliate” (v. 4, BDG) annunciano che il loro 

maestro è stato risuscitato. Esse, allora, “si precipitarono a Gerusalemme per raccontare l’accaduto 

agli undici discepoli ed a tutti gli altri” (v. 9, BDG). Quelle donne furono non solo le prime testimoni 

della risurrezione di Yeshùa, ma furono loro a comunicare la notizia agli apostoli. Il diritto giudaico 

18 Tra gli evangelisti sinottici, Luca è quello che presta più attenzione ai rapporti di Yeshùa con le donne. Oltre 
a Luca 1:26-56;2:36-38 si veda 8:1-5;10:38-42;11:27sgg;21:23;23:27-31,49,55;24,8sgg; si veda anche Atti 
5:1-11;12:12sgg; 16:14. 
19 “Le donne che erano andate alla tomba erano Maria Maddalena, Giovanna e Maria, madre di Giacomo, e 
molte altre ancora”. – Lc 24:10, BDG. 
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non attribuiva alcun valore alla testimonianza di una donna. È quindi più che sbalorditivo che Yeshùa 

stesso abbia scelto di apparire prima di tutti ad una donna: “Maria era rimasta a piangere vicino alla 

tomba . . . Mentre parlava si voltò e vide Gesù in piedi . . . Gesù le disse: «. . . Va’ e di’ ai miei fratelli 

che io torno al Padre mio e vostro, al Dio mio e vostro». Allora Maria di Màgdala andò dai discepoli 

e disse: «Ho visto il Signore!». Poi riferì tutto quel che Gesù le aveva detto”. – Gv 20:11,14,18,18, 

TILC.  

   Eppure – osservano coloro che rifiutano il sacerdozio femminile –, nonostante la rottura con la 

posizione subordinata delle donne nell’ambiente a lui contemporaneo, “Gesù” non scelse alcuna 

donna per il ministero apostolico, ma solo uomini. Per cui – concludono i teologi cattolici –, è sua 

volontà che non si debbano avere donne nel ministero sacerdotale. C’è in questa impostazione un 

doppio errore. Prima di tutto non è affatto vero che il ministero sacerdotale sia la successione di quello 

apostolico, come sostenne il teologo francescano Riccardo di Mediavilla (1249 circa - tra il 1300 e il 

1308): “I sacramenti ricevono la loro forza dalla loro istituzione; il Cristo volle che il sacramento 

dell’ordine si conferisse solo ai maschi e non alle donne” (Opus Oxoniense). Nella prima chiesa non 

c’erano sacerdoti. Di un sacerdozio la Bibbia parla, ma è futuro. Pietro, scrivendo agli eletti, dice 

loro: “Voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è 

acquistato” (1Pt 2:9, NR). Sarebbe quantomai assurdo pensare ad un popolo costituito da soli maschi. 

Lo stesso vale per il precedente v. 5: “Siete edificati per formare una casa spirituale, un sacerdozio 

santo, per offrire sacrifici spirituali, graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo” (NR). Nell’ultimo libero 

della Bibbia è detto in Ap 1:6 che Yeshùa “ha fatto di noi un regno e dei sacerdoti del Dio e Padre 

suo” (NR). Tutti gli eletti, uomini e donne, saranno resi “un regno e dei sacerdoti; e regneranno sulla 

terra”. - Ap 5:10, NR.  

   Dinanzi a Dio la distinzione tra uomo e donna non vale più, nonostante questo ideale – in un mondo 

concreto – debba aggiungere gradualmente la sua manifestazione più completa: “Non ha più alcuna 

importanza l’essere Ebreo o pagano, schiavo o libero, uomo o donna”20. - Gal 3:28, TILC.  
    

TESTI BIBLICI NON VALORIZZATI. Il testo di Gal 3:28, che abbiamo appena esaminato, è uno 

di quei testi biblici che non viene valorizzato. Ora ne esamineremo altri. Partiamo dalla distinzione 

che emerge dal raffronto di un termine paolino che viene specificato in due modi diversi. 

Confrontiamo i seguenti passi, in cui viene evidenziato il termine originale usato da Paolo. 

   In 1Cor 3:9 l’apostolo afferma: θεοῦ ἐσμεν συνεργοί (theù esmen synergòi), “siamo collaboratori 

di Dio”. In Rm 16:3 egli menziona i coniugi Prisca e Aquila (si noti che antepone il nome della moglie  

                                            
20 “Non c’è [οὐκ ἔνι (uk èni)]” (TNM), al presente, nel testo. 
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a quello del marito) e li definisce συνεργούς μου (synergùs mu), “collaboratori di me”. Abbiamo così 

due classi in cui i συνεργοί (synergòi), i “collaboratori”, vengono divisi: 1) collaboratori di Dio e 2) 

collaboratori di Paolo. Per meglio dire, la classe è una, quella dei “collaboratori di Dio”, e all’interno 

di questa ci sono i collaboratori di Paolo21. Ora, tra i synergòi di Paolo c’è anche una donna, Priscilla22 

(Rm 16:3), la quale – come tutto il sottoinsieme dei collaboratori di Paolo, fa parte dei synergòi theù, 

i “collaboratori di Dio”. Tra parentesi, dire che Priscilla è sempre menzionata nella Bibbia insieme al 

marito Aquila è un modo maschilista di vedere le cose. Si potrebbe dire, con più ragione, che lui è 

sempre menzionato insieme a lei23. Si notino infatti tutte le loro menzioni24: 

• Paolo arrivò a Corinto e “lì trovò un giudeo di nome Aquila, nativo del Ponto, arrivato di recente 
dall’Italia insieme a sua moglie Priscilla perché Claudio aveva ordinato che tutti i giudei lasciassero 
Roma. Paolo andò da loro” (At 18:2); 

• “Paolo salutò i fratelli e salpò diretto in Siria insieme a Priscilla e Aquila” (At 18:18); 
• “Priscilla e Aquila, dopo averlo ascoltato, lo presero con loro e gli spiegarono con maggiore 

accuratezza la via di Dio” (At 18:26); 
• “Date i miei saluti a Prisca e Aquila” (Rm 16:3); 
• “Aquila e Prisca, insieme alla congregazione che si riunisce a casa loro, 

vi salutano calorosamente nel Signore” (1Cor 16:19); 
• “Da’ i miei saluti a Prisca e Aquila” (2Tm 4:19). 

   Il passo più notevole è quello di At 18:24-26: “In quel periodo era capitato ad Efeso un Giudeo, un 

certo Apollo, ottimo parlatore e studioso delle Scritture . . . Questi era stato istruito nella via del 

Signore e pieno di fervore parlava e insegnava esattamente ciò che si riferiva a Gesù, sebbene 

conoscesse soltanto il battesimo di Giovanni. Cominciò a parlare coraggiosamente nella Sinagoga. 

Priscilla ed Aquila erano presenti. Allora, dopo averlo ascoltato, lo presero in disparte e gli spiegarono 

meglio le cose che riguardavano Gesù” (BDG). Si noti che Apollo, nativo alessandrino, è definito al 

v. 24 δυνατὸς ὢν ἐν ταῖς γραφαῖς (dynatòs òn en tàis grafàis), “potente essente nelle Scritture”. 

Questo ottimo conoscitore e studioso biblico fu istruito più a fondo da Priscilla ed Aquila (non da 

Aquila e Priscilla, il cui ordine d’apparizione potrebbe far pensare erroneamente che lei fosse solo 

presente). 

   Un passo biblico che viene molto trascurato è quello di Rm 16:7, così reso da NR: “Salutate 

Andronico e Giunia, miei parenti e compagni di prigionia, i quali si sono segnalati fra gli apostoli”. 

La vecchia TNM così traduceva: “Salutate Andronico e Giunia miei parenti e compagni di prigionia, 

che sono uomini noti fra gli apostoli” (corsivo aggiunto per enfatizzare); la nuova TNM ha la decenza 

di togliere “uomini”, non presente nel testo biblico originale: “Salutate Andronìco e Giùnia [Ἰουνιᾶς 

                                            
21 Tra questi Marco, Aristàrco, Dema e Luca (Flm 1:24), Urbano (Rm 16:9), Epafròdito (Flp 2:25), Timoteo 
(1Ts 3:2) e Tito. - 2Cor 8:23. 
22 In greco Πρίσκιλλα (Prìskilla), di cui Πρίσκα (Prìska) è il diminutivo. La forma lunga è preferita da Luca, 
mentre Paolo usa il diminutivo. 
23 Che i due vengano sempre menzionati insieme è logico: erano sposati e ambedue erano discepoli di Yeshùa. 
24 La versione usata per le citazioni è la nuova TNM. 
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(Iuniàs)], miei parenti e compagni di prigionia; sono stimati dagli apostoli”. Tuttavia, alla voce 

«Giùnia» la Watchtower afferma: «Cristiano a cui Paolo invia speciali saluti»25. 

   Il nome “Giunia” è di origine romana; era un nome proprio femminile latino molto comune. È ormai 

accertato come il nome “Giunia” sia stato pregiudizialmente inteso come nome maschile soltanto 

dall’anno 1298 circa dal Cattolicesimo al tempo di papa Bonifacio VIII26. Questo papa emise un 

decreto per arginare l’attività religiosa delle suore relegandole nei conventi di clausura; lo scopo fu 

quello di limitare il potere e l’influenza delle donne nella chiesa (Periculoso, De statu Monachorumin 

sexto; cfr. il cap. 5 della sessione 25, De Regularibus et Monialibus, del Concilio di Trento). Fu 

proprio durante questo periodo che venne sostenuto che il nome Iuniàs fosse maschile. Si noti, infatti, 

che il passo biblico sembra includere Giunia tra gli apostoli: “I quali [Andronico e Giunia] si sono 

segnalati fra gli apostoli” (Rm 16:7). Lo scopo di questo papa era quello di impedire che una donna 

venisse identificata come apostolo. L’ipotetico nome maschile Iuniàs non è attestato da alcuna 

iscrizione antica, mai. Ricorre però più di 250 volte come nome di donna, più di 250 volte soltanto 

fra le iscrizioni dell’antica Roma. Il Crisostomo (344/354 - 407) scrive: “Quanto grande è la 

devozione di questa donna che essa sia reputata degna dell’appellativo di ‘apostolo” (Omelia su Rm 

16, in Philip Schaff, Fathers of the Christian Church, vol. II, A Select Library of the Nicene and Post-

Nicene, B. Eerdmans Pub. Co., 1956, pag. 555). Almeno altri 17 cosiddetti padri latini della Chiesa 

sostengono che si tratta di una donna (Daniel B. Wallace, Junia Among the Apostles: The Double 

Identification Problem in Romans 16:7). Origène (185 – 253/254) considera Giunia una donna 

(Epistolam ad Romanos Commentariorum 10, 23, 29). Così pure Girolamo, il traduttore della Vulgata 

latina. – Liver Interpretationis Hebraicorum Nominum 72, 15, 340-419. 

   In quanto all’essere Giunia “fra gli apostoli” (Rm 16:7), occorre come sempre riferirsi alla Bibbia 

e non alle traduzioni. Il testo ispirato dice: οἵτινές εἰσιν ἐπίσημοι ἐν τοῖς ἀποστόλοις (òitinès eisin 

epìsemoi en tòis apostòlois), “che sono insigni tra gli inviati [apostoli]”. L’aggettivo greco ἐπίσημος 

(epìsemos) significa “illustre/notorio”. La costruzione ἐν τοῖς ἀποστόλοις (en tòis apostòlois), 

letteralmente: “negli apostoli”, sembra indicare che i due erano ben noti agli apostoli. Si noti la 

costruzione greca diversa nel passo di Lc 22:37, riferito a Yeshùa, che dice “è stato contato tra i 

malfattori”: μετὰ ἀνόμων (metà anòmon), “tra malfattori”. Si noti anche, a comprova della possibilità 

che i due potevano essere ben noti fra gli apostoli, che Paolo dice che loro ‘erano in Cristo già prima 

di lui’ (Rm 16:7). Tuttavia, in At 15:22 si parla di “Giuda, chiamato Barsàbba, e Sila, uomini che 

                                            
25 Si noti il maschile. – Perspicacia nelle nello studio delle Scritture, vol. 1, pag. 1168. 
26 Al secolo, Benedetto Caetani (1230-1303), famoso anche per la fondazione dell’Università La Sapienza di 
Roma e la costruzione dei duomi di Orvieto e di Perugia, oltre che per essere stato un personaggio cinico e 
dispotico, gran peccatore, avido di ricchezze e di potere. Dante lo collocò nell’Inferno, riservandogli un posto 
nella Bolgia dei Simoniaci. - Cfr. Paoli, Codex Paulinus. 
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avevano responsabilità tra i fratelli [ἐν τοῖς ἀδελφοῖς (en tòis adelfòis)]”, e qui ἐν (en) + dativo indica 

che ne facevano parte. Potrebbe allora essere che Giunia facesse parte degli apostoli essendo lei en 

tòis apostòlois?  

   Va rimarcato che il termine ἀπόστολος (apòstolos), “inviato”, non è impiegato unicamente per i 

Dodici. Ne è un esempio Paolo stesso, che è chiamato apostolo ma non faceva parte dei Dodici. Nella 

parte greca della Bibbia il termine è impiegato in senso più largo per altri importanti insegnanti nella 

prima chiesa.  

   A far propendere per la traduzione “Andronìco e Giùnia . . . sono stimati27 dagli apostoli” (nuova 

TNM) è l’aggettivo ἐπίσημος (epìsemos), che viene tradotto col senso di “conosciuto/noto”. Tale 

aggettivo compare però solo qui in Rm 16:7 e in Mt 27:16, in cui si parlerebbe di un “noto [ἐπίσημον 

(epìsemon)] carcerato, di nome Barabba”. Ora, se però andiamo a consultare il vocabolario di greco 

Rocci, troviamo alla voce ἐπίσημος (epìsemos) questa spiegazione: «contrassegnato … insigne, 

notevole … distinto; ragguardevole». Viene quindi il dubbio che la figura del criminale Barabba abbia 

influenzato la traduzione di epìsemos (= insigne/autorevole) con “noto”. Prova ne è che Girolamo 

(347 – 420) tradusse il termine greco con il latino insignĭs: “Insignem qui dicebatur Barabbas” 

(Vulgata). In Rm 16:7 il monaco traduttore tradusse “nobiles in apostolis”; l’aggettivo latino nōbĭlis 

può indicare sia una persona eccellente che una nota. Se accogliamo il senso espresso dal termine 

greco, Giunia era una donna annoverata tra gli apostoli (non i Dodici), i quali erano synergòi theù, 

“collaboratori di Dio”, e non di Paolo. 

   Tra i testi biblici non valorizzati ci sono quelli che presentano motivi relativizzanti. Ciò che in 

questi casi viene sistematicamente trascurato è il fatto che alcuni passi biblici non hanno un valore 

assoluto, ma solo relativo alla cultura locale. Detto diversamente, questi passi presentano dei principi 

hanno sì valore sempre, ma solo ogni qualvolta sussista il medesimo ambiente culturale. Si prenda 

quale esempio il passo di 1Cor 11:13-15: “Giudicate voi stessi: è appropriato che una donna preghi 

Dio con il capo scoperto? Non è la natura stessa a insegnarvi che per l’uomo avere i capelli lunghi è 

un disonore mentre per la donna avere i capelli lunghi è un onore? Infatti i capelli le sono dati perché 

le facciano da velo” (nuova TNM). La totale mancata comprensione di questo passo biblico ha 

prodotto e continua a produrre effetti devastanti per la dignità femminile. Intanto, se si accetta questa 

traduzione, occorrerebbe domandarsi quanti veli o copricapi debba mai portare una donna credente. 

Infatti, se Paolo già afferma che i capelli lunghi femminili fanno da velo, perché mai dovrebbe imporle 

di portare un velo? L’apostolo non sta affatto imponendo un copricapo alle donne, ma sta biasimando 

la moda greca secondo cui le donne portavano capelli corti e gli uomini si facevano crescere i capelli 

                                            
27 Nella vecchia TNM “noti fra gli apostoli”. 
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fino a portarli lungi28. Ora, i capelli corti femminili e i capelli lunghi maschili sovvertivano la prassi 

culturale delle chiese del primo secolo. Al tempo, una donna coi capelli corti e un uomo capellone 

scandalizzavano la prima chiesa. Oggi non è più così (almeno per le donne): una credente può portare 

i capelli anche molto corti e nessuno nella congregazione trova da ridire (potrebbe invece averne per 

un confratello capellone). Siamo qui di fronte ad una norma che vale sempre, ma come principio. 

Non per la cosa in sé ma per il principio che contiene. Se Paolo vivesse oggi, con tutta probabilità 

biasimerebbe le minigonne, gli anelli al naso, gli abiti giovanili da straccioni e i capelli viola o fucsia.  

   Questa attenta analisi ci porta non solo a dover riconsiderare quei passi biblici che presentano motivi 

relativizzanti, ma anche a valorizzarli. Si prenda 1Cor 11:4,5: “Ogni uomo che prega o profetizza con 

il capo coperto disonora il suo capo; ma ogni donna che prega o profetizza con il capo scoperto 

disonora il suo capo, perché è esattamente come se fosse rasata” (nuova TNM). A parte la non corretta 

traduzione29 e a parte l’aspetto relativo agli usi del tempo, ciò che qui va valorizzata è l’assoluta 

parità tra uomo e donna: “Ogni uomo che prega o profetizza . . . ogni donna che prega o profetizza”. 

Capigliatura a parte, ambedue pregavano e profetizzavano pubblicamente nelle riunioni di culto. 

   Si tratta quindi di vedere se anche la posizione della donna nei confronti dell’episcopato sia da 

rivedere valutandola in modo relativo alla cultura del tempo. Naturalmente non è il mutamento sociale 

che deve stare alla base di questa ricerca, ma l’analisi della Bibbia stessa in tutto il suo insieme. Per 

capirci, si prenda come esempio la schiavitù. Ai tempi biblici era una realtà. Paolo non era un 

sovversivo che si ribellava alle istituzioni sociali: la schiavitù non la combatté, ma nelle chiese da lui 

seguite introdusse la misericordia30. Ora, che oggi ci siano rabbini donne e donne pastore nelle chiese 

cosiddette cristiane può segnare un progresso sociale che può essere accolto con soddisfazione per il 

venir meno del maschilismo; se la società sta maturando al punto di avere donne a capo di governi e 

di grandi industrie, di certo va nel verso giusto, ma non è questo il punto per chi affronta la questione 

dal punto di vista biblico. Si tratta invece di vedere se la non presenza delle donne nell’episcopato sia 

legata al comportamento socio-culturale del tempo, e quindi caduca, oppure imperitura. È uno studio 

che va ripreso ex-novo e che non è ancora stato compiuto in modo adeguato.  

   Abbiamo già visto che nella vera chiesa, secondo la Bibbia, tutti i credenti – uomini e donne – sono 

sacerdoti e sacerdotesse. E abbiamo anche visto che un sacerdozio propriamente ministeriale non 

esisteva nella chiesa fondata da Yeshùa. Il problema di avere o no donne sacerdoti alla maniera 

                                            
28 Per la trattazione completa si veda Il velo svelato. 
29 Nel testo greco originale, tradotto letteralmente, si legge: “Ogni uomo pregante o profetizzante giù da[l] capo 
avente [i capelli] disonora il suo capo. Ogni invece donna pregante o profetizzante con non coperto [di capelli] 
il capo disonora il suo capo; una cosa infatti è anche la stessa di quella rasata”. Si noti che una donna con la 
testa non coperta dai capelli lunghi equivale per Paolo, paradossalmente, ad una donna con la testa rasata. 
30 Si veda La lettera a Filemone – La schiavitù al tempo di Paolo. 

107

http://www.biblistica.it/wp-content/uploads/2018/12/1-%E2%80%93-Giugno-2013-Il-velo-svelato.pdf
https://www.biblistica.it/?page_id=2421


cattolica, quindi, non sussiste, perché neppure i maschi possono essere sacerdoti in quel senso. Se 

perciò il sommo sacerdozio di Yeshùa e il 

sacerdozio a lui associato di tutti gli eletti e di 

tutte le elette riguarda il futuro, cosa rimane 

oggi nella chiesa? La diakonìa (διακονία), il 

servizio, l’amministrazione della chiesa. Nel primo secolo la diakonìa era svolta dai Dodici, dagli 

apostoli, dai profeti, dagli anziani-sorveglianti, dagli evangelisti, da coloro che provvedevano ai 

bisogni della congregazione. Dal servizio della diakonìa le donne non potevano e non possono essere 

escluse, perché tutti – uomini e donne – sono immagine di Cristo e “non ha più alcuna importanza 

l’essere Ebreo o pagano, schiavo o libero, uomo o donna”. - Gal 3:28, TILC.  

   Oggigiorno non ci sono più i Dodici (i quali non hanno successori) né i profeti, ma permangono gli 

anziani-sorveglianti, gli evangelisti, coloro che provvedevano ai bisogni della congregazione e i 

diaconi in senso stretto. Tra questi, già nel primo secolo figurava una donna: Febe, “diaconessa31 

della chiesa di Cencrea” (Rm 16:1, NR), città che faceva da porto a 

Corinto per i paesi a oriente della Grecia. Quanto al termine ἐπίσκοπος 

(pìskopos), “sorvegliante” (tradotto anche “vescovo”), è un sostantivo 

che vale sia per il maschile che per il femminile; infatti, nel vocabolario 

Rocci lo si trova così catalogato: ἐπίσκοπος, ου, ὁ, ἡ (epìskopos, u, o, 

e). 

   Le chiese o congregazioni del primo secolo non erano governate da un singolo sorvegliante, ma – 

come si deduce dai termini usati sempre al plurale – da un 

corpo di sorveglianti, che nella Scrittura vengono chiamati 

intercambiabilmente epìskopoi (5 occorrenze), presbýteroi 

(66 occorrenze) e presbýtai (3 occorrenze)32. La 

sorveglianza33 delle congregazioni era quindi affidata ad un 

corpo di anziani-sorveglianti. Per quanto possano essere indicativi i generi dei vocaboli impiegati, in 

sé non fanno testo (si pensi, ad esempio, al nostro termine “medico”: è maschile, ma vale anche per 

le donne). 

   Tra i passi biblici non valorizzati c’è anche 1Tm 3:11, su cui è interessante ragionare: “Allo stesso 

modo siano le donne dignitose, non maldicenti, sobrie, fedeli in ogni cosa” (NR). L’avverbio ὡσαύτως 

                                            
31 Nel testo greco διάκονος (diàkonos), sostantivo che vale sia per il maschile che per il femminile. 
32 Per curiosità: dal greco πρεσβύτερος (presbýteros) deriva la parola “prete” e dal greco πρεσβύτης (presbýtes) 
il termine “presbite”. 
33 In greco ἐπισκοπή (episkopé), sostantivo femminile che nella Bibbia compare 4 volte. 

“Voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una 
gente santa, un popolo che Dio si è acquistato”. 

1Pt 2:9, NR. 
“Saranno sacerdoti di Dio e di Cristo”. 

Ap 20:6, NR. 
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(osàutos), “similmente / allo stesso modo”, collega le donne ai precedenti diaconi che sono, a loro 

volta, collegati con un altro osàutos (v. 8) ai precedenti sorveglianti: 
1 Fedele [è] la parola. Se qualcuno [alla] sorveglianza 
aspira, una buona opera desidera. 2 È necessario 
dunque [che] il sorvegliante irreprensibile sia, di una 
[sola] moglie marito, sobrio, prudente, decoroso, 
ospitale, capace di insegnare, 3 non dedito al vino, 
non violento, ma benevolo, non litigioso, non amante 
del denaro, 4 della propria casa ben governante, [i] 
figli avente in sottomissione, con tutta dignità . . . 7 
Non [sia] neofita . . . 8 [I] diaconi allo stesso modo 
[siano] dignitosi, non doppi nel parlare, non a vino 
molto dediti, non avidi di guadagno disonesto . . . 11 
[Le] donne allo stesso modo [siano] oneste, non 
calunniatrici, sobrie, fedeli in tutto. 12 [I] diaconi 
siano di una [sola] moglie mariti, [i] figli ben 
governanti e le proprie case. – 1Tm 3:1-12, 
traduzione letterale dal testo greco originale. 

ἐπισκοπῆς (episkopès)A  
 
ἐπίσκοπον (epìskopon)B  
 
 
 
 
 
διακόνους (diàkonus)C - ὡσαύτως (osàutos)D 
 
 
γυναῖκας (ghynàikas)E - ὡσαύτως (osàutos) 
διάκονοι (diàkonoi)F  

NOTE GRAMMATICALI 
A Il lemma è ἐπισκοπή (episkopé). Il genitivo ἐπισκοπῆς (episkopès) è richiesto dal verbo ὀρέγομαι 

(orègomai), “aspirare”; per mantenerlo si potrebbe tradurre ‘ha desiderio de[lla] sorveglianza’.  
B Il lemma è ἐπίσκοπος (epìskopos). L’accusativo ἐπίσκοπον (epìskopon) è dovuto alla frase oggettiva “è 

necessario [che]”. 
C Il lemma è διάκονος (diàkonos). L’accusativo διακόνους (diàkonus) è dovuto alla frase oggettiva “è 

necessario [che]”. 
D Avverbio. 
E Il lemma è γυνή (ghynè). L’accusativo plurale γυναῖκας (ghynàikas) è dovuto alla frase oggettiva “è 

necessario [che]”. 
F Per il lemma si veda la nota C. Qui al nominativo plurale διάκονοι (diàkonoi) perché è soggetto.   
 

   I maschilisti potrebbero tradurre l’accusativo plurale γυναῖκας (ghynàikas) del v. 11 con “mogli” 

anziché con “donne”. In tal modo il versetto farebbe riferimento alle mogli dei diaconi. Questa 

manovra è fatta da BDG, che traduce “le loro mogli devono essere dignitose, non pettegole, capaci di 

controllarsi e fedeli in tutto”. Sebbene tale traduzione sia grammaticalmente possibile34, il contesto 

la impedisce. Se infatti si parlasse delle mogli dei diaconi, perché mai nulla viene detto per le mogli 

dei sorveglianti? Si noti la successione: sorveglianti (vv. 1-7), diaconi (vv. 8-11), donne (v. 11). Vero 

è che al v. 12 Paolo riprende a parlare dei diaconi, ma è per ribadire che essi devono avere certi 

requisiti che pure i sorveglianti devono avere. Comunque, la sequenza 1) sorveglianti, 2) allo stesso 

modo i diaconi, 3) allo stesso modo le donne, non lascia dubbi che non si tratta delle mogli dei diaconi. 

Come minimo, Paolo menziona al v. 11 i requisiti per le diaconesse.  

   Il passo di 1Tm 3:11 mostra che le donne possono entrare, alla pari degli uomini, nella classe 

speciale del diaconato, composta da persone deputate a un particolare servizio nella chiesa. Prova ne  

                                            
34 Il termine γυνή (ghynè) indica sia una donna che una moglie, ma il contesto aiuta a cogliere la differenza (si 
pensi all’italiano “la mia donna” per dire “mia moglie”). La stessa considerazione vale per il termine ἀνήρ 
(anèr) del v. 2, che indica sia un uomo che un marito. 
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è Rm 16:135.   

   Quanto poi alla elezione di donne all’episcopato, ci può essere maggiore difficoltà. Le Sacre 

Scritture Greche non ne parlano. Mentre troviamo nella Bibbia una diaconessa nel novero dei diaconi 

(il che rende possibile avere diaconesse accanto ai diaconi), non troviamo anziane-vescovesse accanto 

agli anziani-sorveglianti. Ciò potrebbe essere considerato a sfavore dell’episcopato femminile. Tutto 

però dipende dall’analisi – ancora da effettuare seriamente – se tali dati biblici siano legati al tempo 

oppure no.  

   C’è chi si richiama alle differenti psicologie maschile e femminile, consigliando che certe attività 

siano affidate a chi può espletarle meglio (che sarebbe, ovviamente, il maschio!). Chi fa questa 

spicciola considerazione psicologica è, manco a dirlo, un uomo. È però ormai provato che la donna è 

più intelligente dell’uomo. Andrebbe quindi fatta un’indagine più penetrante e acuta. 

   Va poi sottolineato che l’episcopato non riguarda il rapporto con Dio ma con il prossimo, nella 

fattispecie le relazioni con i confratelli e le consorelle della congregazione. Il requisito richiesto agli 

anziani-sorveglianti e ai diaconi di governare bene la propria 

casa (οἶκος, òikos; una casa abitata e i suoi componenti) e di 

tenere i figli nell’obbedienza (1Tm 3:4,12), molto spesso è 

sodisfatto di più e meglio dalle mogli e madri.  

   D’altra parte, occorre anche tener conto di altri due fattori. Il rapporto di differenza (spesso di 

sudditanza) della donna al marito risente di una psicologia indotta sin dal primo peccato: “Alla donna 

[Dio] disse: «. . . i tuoi desideri si volgeranno verso tuo marito ed egli dominerà su di te»” (Gn 3:16b, 

NR). Questa conseguenza (non conforme al disegno divino originale), che comporta sottomissione 

femminile e maschilismo, perdura da millenni ed è perfino accettata di buon grado da molte donne 

credenti. Per contro, all’estremo opposto abbiamo il femminismo, che è la brutta copia del 

maschilismo. Così oggi, con la tendenza ad una parità incondizionata, si cerca di stravolgere ogni 

barriera. Nella congregazione dei discepoli di Yeshùa occorre invece un equilibrio che faccia 

imboccare la via giusta per attuare ciò che Paolo già affermava parlando al presente: “Tutti siete [ἐστε 

(este), indicativo presente] figli di Dio . . . non c’è maschio e femmina”. – Gal 3:26,28, traduzione 

dal greco.  

                                            
35 La maschilista TNM, sebbene eviti di tradurre l’accusativo διάκονον (diàkonon) con “diaconessa” (il 
sostantivo è maschile/femminile), suo malgrado aggrava, perché traduce “ministro”. Bisogna però sapere che 
nel gergo della Watchtower tutti i Testimoni di Geova sono considerati ministri in quanto predicatori (obbligo 
che la casa madre impone a tutti). Ciò nonostante, la Società oltreoceano dichiara: «Poiché tutti i cristiani erano 
“ministri” (servitori) di Dio, è evidente che il termine diàkonoi assume qui [in 1Tm 3:8,12; nota aggiunta] un 
significato particolare, in relazione alla struttura e all’ordinamento della congregazione. Quindi c’erano due 
gruppi di uomini che ricoprivano incarichi di responsabilità nella congregazione: i “sorveglianti” o “anziani” 
e i “servitori di ministero”» (Perspicacia nello studio delle Scritture, vol. 2, pag. 287). Peccato pero che non 
riconosca tale qualifica (“responsabilità nella congregazione”) a Febe. 

“Se qualcuno non sa governare la 
propria casa, come avrà cura della 
congregazione di Dio?”. – 1Tm 3:5, 
traduzione dal greco. 
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   Il grande psicologo olandese Frederik Jacobus Johannes Buytendijk (1887 –1974), nel suo saggio 

di psicologia esistenziale La femme: ses modes d'être, de paraître, d'esixter (pubblicato in italiano 

nel 1967 da Martinelli con il titolo La donna. I suoi modi di essere, di apparire, di esistere) bollò il 

femminismo che non vede altri mezzi per eguagliare la donna all’uomo se non mascolinizzandola, 

come la via più sicura per annientarla.  

   Anziché prodigarsi per il femminismo, meglio sarebbe esaltare la femminilità. A cominciare dalle 

madri, le quali farebbero bene a smetterla di trattare i maschi come principini e le figlie femmine 

come piccole casalinghe al servizio dei maschi. Se tutte le madri lo facessero, basterebbe una 

generazione per cambiare la sorte delle donne e impedire che i maschi crescano come reucci.  

   Per esaltare il ruolo della donna nella comunità ecclesiale (e nel mondo) occorre valorizzare meglio 

e sempre più il ruolo e la bellezza unica della femminilità.        
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Claudio Ernesto Gherardi 
Amare il prossimo: opzione o adesione all’evangelo? 

Una teologia della pace 

“Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio” – Mt 5: 9 

La domanda insita nel tema di questo articolo può sembrare banale e scontata. Certo che si deve 

amare il prossimo! Quando si chiede poi chi è il prossimo la maggior parte dei credenti ricorda la 

parabola del buon samaritano pronunciata da Yeshùa come risposta alla domanda di un dottore della 

legge: “E chi è il mio prossimo?” (Lc 10:29-37). Non entriamo nell’esegesi della parabola ma, come 

sottolineò Yeshùa il prossimo non è solo l’amico, ma anche lo sconosciuto con cui non abbiamo 

rapporti amicali.  

L’importanza di questo comandamento del Salvatore è ben attestata nel vangelo di Giovanni dato 

che viene riportato per tre volte:  

“Io vi do un nuovo comandamento: che vi amiate gli uni gli altri. Come io vi 
ho amati, anche voi amatevi gli uni gli altri. Da questo conosceranno tutti che 
siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri” – Gv 13:34,35 
“Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore; come io ho 
osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore […] Questo 
è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri, come io ho amato voi.” 
– Gv 15:10-12
“Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli altri.” – Gv 15:17 

È vero che nel vangelo di Giovanni il comando di amare ha come soggetti i fratelli nel Signore, 

ma è anche vero che il manifestare amore non avrebbe senso se si limitasse alla sfera di coloro che 

condividono la stessa fede (cfr. Mt 25:31-43). 

Tutti i credenti del primo secolo sapevano come applicare questo precetto nella loro vita: “Siate 

dunque imitatori di Dio, perché siete figli da lui amati; e camminate nell'amore come anche Cristo vi 

ha amati e ha dato se stesso per noi in offerta e sacrificio a Dio quale profumo di odore soave.” (Ef 

5:1,2). Paolo aveva compreso che il comando di amare il prossimo andava oltre ciò che richiedeva la 

legge. In Levitico si legge: “Amerai il prossimo tuo come te stesso” (19:18). Yeshùa ai suoi discepoli 

invece disse: “Che vi amiate gli uni gli altri, come io ho amato voi”36 (Gv 15:12). Yeshùa dette la vita 

per tutto il genere umano; il vero seguace di Yeshùa deve essere disposto a impostare la propria vita 

al servizio degli altri e, se necessario, offrire se stesso a somiglianza del Maestro. Questo è un dato 

importante che sarà ulteriormente sviluppato. Per il momento, come disse Paolo, il vero credente 

36 Corsivo aggiunto. 
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“cammina nell’amore” mettendo la propria esistenza al servizio del prossimo in vari modi. Due di 

questi sono essenziali: 

1. Evangelizzare portando la buona notizia del Regno di Dio alle nazioni (Mt 24:14; Mr

13:10; Rm 10:14-18).

2. Venendo incontro alle esigenze dei bisognosi (Mt 25:31-46; Gv 12:8).

Queste due imprescindibili necessità trovano la loro realizzazione nell’essere al seguito di 

Yeshùa: “Da questo sappiamo che l'abbiamo conosciuto: se osserviamo i suoi comandamenti. Chi 

dice: «Io l'ho conosciuto», e non osserva i suoi comandamenti, è bugiardo e la verità non è in lui;  ma 

chi osserva la sua parola, in lui l'amore di Dio è veramente completo. Da questo conosciamo che 

siamo in lui: chi dice di rimanere in lui, deve camminare com'egli camminò.” (1Gv 2:3-6). Non si 

tratta quindi del solo manifestare amore, cosa fatta anche da chi non pretende di essere un seguace di 

Yeshùa, ma di farlo a imitazione del Signore. La maggioranza di coloro che si dicono “cristiani” non 

si rende conto di cosa veramente implichi la manifestazione di tale amore. 

Entrando nel vivo della considerazione c’è un fondamentale terzo punto da evidenziare: che 

posizione deve assumere chi si ritiene un vero discepolo di Yeshùa in relazione alle guerre combattute 

dalle nazioni? La risposta che diamo a questa domanda fa la differenza tra ciò che è vero e ciò che è 

falso, tra una spiritualità genuina e una adulterata. 

La teologia della pace secondo Yeshùa 

Certamente Yeshùa si aspettava che i suoi discorsi fossero presi sul serio: “Perché mi chiamate: 

‘Signore, Signore!’ e non fate quello che dico?” (Lc 6:46). La posizione che prese nei confronti dei 

conflitti di questo mondo è chiara: “Ed ecco, uno di quelli che erano con lui, stesa la mano, prese la 

spada, la sfoderò e, colpito il servo del sommo sacerdote, gli recise l'orecchio. Allora Gesù gli disse: 

«Riponi la tua spada al suo posto, perché tutti quelli che prendono la spada, periranno di spada” (Mt 

26:51,52). In questo testo viene rappresentato il principio scritturale che si raccoglie ciò che si semina 

(Gal 6:7,8). Violenza chiama violenza. Qui Yeshùa non da solo un consiglio personale a Pietro. Il 

passo dice che tutti (gr. pantes, tutti, qui ha senso collettivo) coloro che usano violenza ne pagheranno 

le conseguenze, per molti di loro la stessa vita. Quindi ammazzare il nemico è una diretta violazione 

di un’esigenza divina: “Amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano” (Mt 5:44). 

Anziché fare a pezzi i propri nemici (o ritenuti tali da chi comanda) Yeshùa ci dice di amarli. Parole 

dure! Parole difficili da digerire. D'altronde tutti gli argomenti contrari sono compromessi pericolosi 

che ostacolano l'obbedienza necessaria per entrare nel Regno di Dio: “Non chiunque mi dice: Signore, 

Signore! entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli” (Mt 7:21).  

Yeshùa prosegue con un detto pesante come un macigno: “Molti mi diranno in quel giorno: 

"Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome tuo e in nome tuo cacciato demòni e fatto 
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in nome tuo molte opere potenti? Allora dichiarerò loro: Io non vi ho mai conosciuti; allontanatevi 

da me, malfattori!” (vv. 22,23). La questione quindi è grave. La predicazione dell’evangelo, per 

quanto sentita, perde di significato se si agisce contrariamente alla volontà di Dio in qualche serio 

requisito scritturale e, togliere la vita al prossimo, è una cosa più che seria. Alla legge del taglione – 

occhio per occhio, dente per dente – Yeshùa oppone: “Non resistete a chi è malvagio; ma a chi ti 

schiaffeggia sulla guancia destra, porgi anche l’altra. E se uno vuole farti causa per impossessarsi 

della tua veste, lascia che ti prenda anche il mantello; e se qualcuno che ha autorità ti costringe a 

prestare servizio per un miglio, va con lui per due miglia. Dà a chi ti chiede, e non voltare le spalle a 

chi desidera da te un prestito [senza interesse].” (Mt 5:39-42 - TNM). 

Coloro che non concordano con questa visione irriducibilmente pacifista amano citare il 

centurione romano Cornelio noto presso i giudei come un “uomo pio e timorato di Dio” che “faceva 

molte elemosine al popolo e pregava Dio assiduamente” (At 10:1,2). Ebbene, Cornelio accettò la 

predicazione di Pietro e lo spirito santo discese su di lui e sulla sua famiglia ancor prima di essere 

battezzato. Pietro vedendo questo disse: “C'è forse qualcuno che possa negare l'acqua e impedire che 

siano battezzati questi che hanno ricevuto lo Spirito Santo come noi?” (v. 47). Il racconto prosegue: 

“E comandò che fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo” (v. 48). I sostenitori della “guerra giusta” 

presentano questi testi per dimostrare che Cornelio fu battezzato mentre era un soldato, addirittura un 

centurione37. Quindi, dicono costoro, un credente può, in quanto militare, uccidere il nemico. La 

risposta è semplice se ci lasciamo guidare dalla Scrittura. Cornelio fu approvato da Dio ancor prima 

di essere battezzato come seguace di Yeshùa perché era un uomo profondamente buono che già 

seguiva il giudaismo nella misura in cui glielo consentiva la sua professione (vedi v. 22). Luca riporta 

solo ciò che è pertinente allo scopo della narrazione sorvolando sui dettagli secondari. In base ai 

documenti che vedremo nel proseguo nessun credente nei primi due secoli E. V. che accettò la fede 

mentre era un soldato rimase nell’esercito romano. L’alternativa era evitare di uccidere nei conflitti 

armati, cosa alquanto difficile, se non impossibile. A Cornelio pertanto si aprirono due strade 

possibili: 1) abbandonare la carriera militare e 2) rimanere un soldato evitando nella maniera più 

assoluta di uccidere38.  

La teologia della pace secondo la chiesa dei primi due secoli 

La storia della chiesa primitiva dimostra che nessun credente si arruolò nell’esercito romano, 

almeno fino alla fine del secondo secolo circa. Da allora in poi chi si macchiava di spargimento di 

sangue non poteva prendere la Cena del Signore o sottoporsi al battesimo. Giustino Martire (II secolo) 

37 Il centurione comandava da 80 a 100 soldati e in alcuni casi fino a 160/300, da Wikipedia. 
38 Immaginiamo Cornelio che comandava una centuria di agguerriti soldati romani. In quanto comandante doveva dare 
ordini che a sua volta riceveva dai suoi superiori. Come avrebbe potuto “imboscarsi” per eludere gli ordini di massacrare 
il nemico, ordini che a sua volta doveva trasmettere ai soldati sotto di lui? 
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in Apologia Prima  scrive: «E noi, che un tempo ci uccidevamo l'un l'altro, non solo non facciamo 

guerra ai nemici, ma, per non mentire né ingannare quelli che ci giudicano, volentieri moriamo 

confessando il Cristo». Nel Dialogo con Trifone scrisse: «Noi che eravamo pieni di guerre, assassinii 

e di ogni malvagità, in ogni angolo della terra abbiamo trasformato ciascuno i propri strumenti di 

guerra, le spade in aratri, le lance in attrezzi per coltivare, e coltiviamo la pietà, la giustizia, l’amore 

per il prossimo, la fede, la speranza che ci viene dal Padre stesso per mezzo del crocifisso». 

Tertulliano (155 – 230 circa) scrive: «Sarà lecito fare della spada il proprio mestiere, quando il 

Signore dichiara che perirà di spada chi di spada si sarà servito? E prenderà parte alla battaglia il 

figlio della pace, per il quale sarà sconveniente persino litigare? E si occuperà di arresti e carcere e 

torture e punizioni, chi non può vendicarsi neppure delle offese ricevute?» (La corona 11,2). «Quanti 

obblighi militari possono essere riconosciuti illeciti in altro luogo, quanti devono essere ascritti a 

peccato! Lo stesso passare dall’accampamento della luce a quello delle tenebre è peccato. 

Evidentemente, diversa è la condizione di coloro che la fede raggiunge più tardi e trova già vincolati 

all’esercito – come quei soldati che Giovanni ammetteva al battesimo, come i centurioni davvero 

credenti, quello che Cristo elogia e quello che Pietro istruisce nella fede – mentre tuttavia, una volta 

ricevuta e suggellata la fede, o bisogna abbandonare immediatamente l’esercito, come molti hanno 

fatto, o bisogna ricorrere a ogni sorta di cavillo per evitare di commettere un atto contrario a Dio.»39 

(La corona 11,4). 

Lo studioso E. W. Barnes in The Rise of Christianity, 1947, p. 333 riconobbe: «Un’attenta 

rassegna di tutte le informazioni disponibili mostra che, fino al tempo di Marco Aurelio [121-

180 E.V.] nessun cristiano faceva il soldato; e nessun soldato, divenuto cristiano, rimaneva 

nell’esercito”»40.  

«Si noterà che l’evidenza dell’esistenza di un solo soldato cristiano fra il 60 e il 165 A.D. è 

minima; . . . almeno fino al tempo di Marco Aurelio, nessun cristiano avrebbe fatto il soldato dopo il 

battesimo”». (C. J. Cadoux, The Early Church and the World, 1955, pp. 275, 276)  

«Già nel secondo secolo, il Cristianesimo aveva affermato che ‘non è lecito [per il cristiano] 

essere uomo di spada’ . . . onde al militare cristiano nessun’altra via rimane, fuorchè quella di 

‘abbandonare subito l’esercito». (G. Ferrero e C. Barbagallo, Roma antica, 1921-22, vol. III, pp. 154, 

155)  

«Il comportamento dei cristiani era molto diverso da quello dei romani. . . . Poiché Cristo aveva 

predicato la pace, essi rifiutavano di fare il soldato». (N. Platt e M. J. Drummond, Our World Through 

the Ages, 1961, p. 125)  

                                            
39 Corsivo aggiunto. 
40 Citato nell’enciclopedia biblica Perspicacia nello studio delle Scritture, vol. 1, pag. 855. 
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«I primi cristiani pensavano che fosse sbagliato combattere, e non prestavano servizio 

nell’esercito neanche quando l’Impero aveva bisogno di soldati». (R. e W. M. West, The New 

World’s Foundations in the Old, 1929, p. 131)  

«I cristiani . . . rifuggivano da cariche pubbliche e dal servizio militare». (F. P. G. Guizot, 

“Persecuzione dei cristiani in Gallia nel 177 A.D.” in The Great Events by Famous Historians, a cura 

di R. Johnson, 1905, vol. III, p. 246)  

«Mentre inculcavano le massime dell’ubbidienza passiva, [i cristiani] rifiutavano di prendere 

parte attiva nell’amministrazione civile o nella difesa militare dell’impero. . . . Era impossibile che i 

cristiani, senza rinunciare a un dovere più sacro, potessero assumere il ruolo di soldati, di magistrati 

o di principi». — Edward Gibbon, The Decline and Fall of the Roman Empire, vol. I, p. 416 41. 

Una prima conclusione 

Dal pensiero di Yeshùa e dall’operato della chiesa primitiva è evidente che la partecipazione alle 

guerre di questo mondo è incompatibile con il carattere del vero credente, almeno così fu per i primi 

due secoli. Il popolo di Dio comprese che c’è un’autorità superiore a quella dello stato, sia esso 

ritenuto “cristiano” che pagano. Il detto di Yeshùa: “Rendete a Cesare quel che è di Cesare e a Dio 

quel che è di Dio” (Mr 12:17) dimostra che l’autorità dello stato nella coscrizione militare non può 

prevaricare quella infinitamente superiore di Dio. È per questo motivo che Pietro, rispondendo alle 

autorità superiori del suo tempo, disse: “Bisogna ubbidire a Dio anziché agli uomini” (At 5:29; cfr. 

4:19,20)42.  

Qualcuno potrà obiettare pensando alle guerre combattute da Israele. È chiaro che, come disse il 

saggio, “Per tutto c'è il suo tempo” (Ec 3:1). Dalla venuta del Messia in poi il tempo della guerra 

giusta è passato e sepolto dato che “non c'è Greco o Giudeo” poiché “Cristo è tutto e in tutti” (Col 

3:11). Il grande mandato, fondato sul patto abramitico, impone la diffusione in tutte le nazioni del 

vangelo del Regno (Mt 24:14; 28:19,20) e prevede così la formazione di "re e sacerdoti" "comprati a 

Dio da ogni tribù, lingua, popolo e nazione" (Ap 5:10), che stanno "in pace gli uni con gli altri" (Mr 

9:50), per essere "il sale della terra" (Mt 5:13) e "luminari nel mondo" (Flp 2:15). Sarebbe assurdo, 

dal punto di vista di Dio, che “re e sacerdoti” di una nazione combattessero contro “re e sacerdoti” di 

un’altra nazione nei conflitti di questo mondo alienato da Dio.  

La visione dei profeti di un’aurea età della pace che pervaderà l’intera terra verrebbe 

irrimediabilmente compromessa se dei credenti “nati di nuovo” “mediante il bagno della 

rigenerazione e del rinnovamento dello spirito santo” si massacrassero nei conflitti di questo secolo 

malvagio (cfr. 1Pt 1:3,23: Tit 3:5). 

                                            
41 Ibidem. 
42 Una lode va ai governanti che comprendendo la posizione pacifista consento il servizio alternativo come obiettore di 
coscienza. 
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“Il lupo abiterà con l'agnello e il leopardo giacerà col capretto; il vitello, il leoncello 

e il bestiame ingrassato staranno insieme e un bambino li guiderà. La vacca 

pascolerà con l'orsa, i loro piccoli giaceranno insieme, e il leone si nutrirà di paglia 

come il bue. Il lattante giocherà sulla buca dell'aspide, e il bambino divezzato 

metterà la sua mano nel covo della vipera. Non si farà né male né distruzione su 

tutto il mio monte santo, poiché il paese sarà ripieno della conoscenza dell'Eterno, 

come le acque ricoprono il mare.” – Is 11:6-9, ND 

 I fratricidi commessi nelle guerre del secolo scorso, per non parlare delle guerre in atto ora, 

dimostrano il fallimento delle religioni organizzate che non hanno saputo instillare il vero spirito 

dell’insegnamento di Yeshùa. Agli occhi dei critici della Bibbia queste lotte combattute nel seno della 

cristianità suggeriscono che la via inaugurata dal Salvatore è inutile, priva di valore. Grande è la 

responsabilità della cristianità che invece di essere maestra a causa del tempo ha ancora bisogno che 

le si insegni il latte della Parola: “Fratelli, io non ho potuto parlarvi come a spirituali, ma ho dovuto 

parlarvi come a carnali, come a bambini in Cristo. Vi ho nutriti di latte, non di cibo solido, perché 

non eravate capaci di sopportarlo; anzi, non lo siete neppure adesso, perché siete ancora carnali. 

Infatti, dato che ci sono tra di voi gelosie e contese, non siete forse carnali e non vi comportate 

secondo la natura umana?” (1Cor 3:1-3). I capi religiosi non hanno saputo instillare nel cuore dei loro 

fedeli l’amore, segno caratteristico del vero credente, mentre l’odio prevale. Non c’è da meravigliarsi 

se Giacomo protesta contro l’amicizia con il mondo perché conduce inevitabilmente all’inimicizia 

con Dio (Gc 4:4).    

La chiesa è un corpo unito di credenti sparsi in ogni nazione della terra. Collettivamente formano 

“il corpo di Cristo” (1Cor 12:27). Se le membra del corpo di Cristo si combattono allora Cristo è 

diviso contro se stesso, la chiesa muore spiritualmente e viene distrutta l'evidenza dello spirito di Dio 

all'opera tra i credenti di ogni nazione. Questa è la situazione della cristianità apostata. La vera chiesa 

invece è più viva che mai dato che non si lascia irretire dallo spirito di questo mondo alimentato dal 

diavolo che ha un obiettivo da raggiungere: 

“E vidi uscire dalla bocca del dragone, da quella della bestia e da quella del 

falso profeta tre spiriti immondi, simili a rane. Essi sono spiriti di demòni 

capaci di compiere dei miracoli. Essi vanno dai re di tutta la terra per radunarli 

per la battaglia del gran giorno del Dio onnipotente” – Ap 16:13,14 

Il testo, pur essendo scritto secondo lo stile apocalittico, rende chiaro il concetto che i governi di 

questo mondo, con i loro apparati militari, sono sotto l’influenza dei demòni i quali agiscono tra le 

quinte spingendoli alla guerra finale “del gran giorno del Dio onnipotente”. In questa ultima guerra43 

                                            
43 Questa sì che sarà una guerra giusta perché ristabilirà la giustizia e la pace mondiale mediante il regno di Dio. 
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i governi – “cristiani” e non – si troveranno nel lato sbagliato del campo di battaglia e non potranno 

far altro che soccombere: “Ecco, egli viene con le nuvole e ogni occhio lo vedrà; lo vedranno anche 

quelli che lo trafissero, e tutte le tribù della terra faranno lamenti per lui [Yeshùa]”44 – Ap 1:7  

Cosa hanno detto alcuni sinceri credenti45 

Se nel suo insieme la cristianità non ha dato una buona testimonianza della potenza del Vangelo 

non vuol dire che alcuni suoi illustri membri non abbiano compreso il fallimento delle chiese. 

«La Chiesa è ulteriormente proclamata dal credo cattolico. . . universale e mondiale. . . non 

semplicemente internazionale ma sovranazionale. . . . La comunità della Chiesa è qualcosa che non 

l'ha fatta l'uomo e che l'uomo non deve poter spezzare. […] Ovviamente, quindi, qualsiasi 

appartenenza politica o sociale del cristiano deve passare in secondo piano. […] Tutti gli uomini 

devono sapere che siamo discepoli di Cristo se ci amiamo gli uni gli altri come Lui ci ha amati 

(Giovanni 13:34, 35). […] All'interno della fraternità cristiana ognuno deve essere unito da un amore 

simile a quello di Cristo per ciascuno di noi. Questo è il nuovo comandamento; e l'obbedienza ad esso 

deve essere la prova per il mondo del vero discepolato. […] Tale è la qualità che Cristo ha designato 

per l'unità della Chiesa. Ma c'è qualcosa che può essere più completamente in contrasto con un tale 

ideale del fatto che i cristiani debbano andare in guerra contro i cristiani? […] Qualcuno al di fuori di 

un manicomio può suggerire che quando, ad esempio, i cristiani britannici e americani hanno 

accettato la responsabilità di sganciare la bomba atomica che ha ucciso e mutilato nel corpo e 

nell'anima i loro compagni cristiani a Nagasaki, un tale atto potrebbe essere "prova" che all'interno 

della comunità cristiana erano legati da un amore come quello di Cristo per ciascuno? Se qualcuno 

ne dubita ancora, legga We of Nagasaki, scritto dai cristiani sopravvissuti ai bombardamenti."» - 

[War, Communism and the Christian Faith, James Clarke & Co., n.d., 47-49] - Arcidiacono Percy 

Harthill 

«Nel 1945 l'isola di Tinian era il più grande aeroporto del mondo. Tre aerei al minuto potevano 

decollarvi tutto il giorno. Molti di questi aerei sono andati in Giappone con il preciso scopo di uccidere 

non un bambino o un civile, ma di massacrare centinaia e migliaia e decine di migliaia di bambini e 

civili - e io non ho detto nulla. Come cappellano ho dovuto spesso entrare nel mondo dei ragazzi che 

stavano perdendo la testa per qualcosa che avevano fatto in guerra. […] Un uomo mi ha detto che era 

stato impegnato in una missione di bombardamento a bassa quota, volando lungo una delle strade 

principali della città, quando proprio davanti a lui è apparso un ragazzino, in mezzo alla strada, che 

guardava l'aereo con stupore infantile. L'uomo sapeva che entro pochi secondi il bambino sarebbe 

stato bruciato a morte dal napalm che era già stato rilasciato […] eppure non ho mai predicato un solo 

                                            
44 O “a motivo suo” (TNM). 
45 Citazioni tratte dallo studio Towards the Cessation of Church Suicide: A Theology of Peace from an Anabaptist Point 
of View di ANTHONY F. BUZZARD. 
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sermone contro l'uccisione di civili agli uomini che lo stavano facendo. […] Il silenzio su tali 

questioni, soprattutto da parte di un ente pubblico come i vescovi americani, è un marchio di 

approvazione. […] I fatti sono che settantacinquemila persone sono morte bruciate in una sera di 

bombardamenti su Tokyo. Centinaia di migliaia furono distrutte a Dresda, Amburgo e Coventry dai 

bombardamenti aerei. Il fatto che quarantacinquemila esseri umani siano stati uccisi da una bomba 

su Nagasaki era nuovo solo nella misura in cui è stata una bomba a farlo. […] Mi sembra un segno 

che millesettecento anni di terrore e massacro cristiano dovevano arrivare al 6 agosto 1945, quando i 

cattolici sganciarono la bomba atomica sulla cima della più grande e prima città cattolica del 

Giappone. Si sarebbe pensato che io, come prete cattolico, mi sarei espresso contro il bombardamento 

atomico delle suore. (Quel giorno tre ordini di suore cattoliche furono distrutti a Nagasaki.) Si sarebbe 

pensato che avrei suggerito che, come standard minimo di moralità cattolica, i cattolici non 

dovrebbero bombardare i bambini cattolici. Non l'ho fatto. Io, come il pilota cattolico dell'aereo di 

Nagasaki, "The Great Artiste", ero l'erede di un cristianesimo che per millesettecento anni si era 

impegnato nella vendetta, nell'omicidio, nella tortura e nella ricerca del potere e della violenza 

prerogativa, tutto in nome di nostro Signore . […] Prego che Dio ci perdoni per come abbiamo distorto 

l'insegnamento di Cristo e distrutto il suo mondo con la distorsione di quell'insegnamento», ex 

cappellano militare cattolico romano, George Zabelka. 

In un’intervista Zabelka riconobbe coraggiosamente che lui, come altri, aveva subito il lavaggio 

del cervello. Alla domanda perché non si era opposto alla guerra rispose: «Perché ho subito il lavaggio 

del cervello! Non mi è mai venuto in mente di protestare pubblicamente contro le conseguenze di 

questi massicci raid aerei. Mi è stato detto che era necessario; detto apertamente dai militari e detto 

implicitamente dalla leadership della mia Chiesa. Per quanto ne so, nessun cardinale o vescovo 

americano si opponeva a questi raid aerei di massa. Il silenzio su tali questioni, soprattutto da parte 

di un ente pubblico come i vescovi americani, è un marchio di approvazione. L'intera struttura della 

società laica, religiosa e militare mi diceva chiaramente che era giusto "lasciare che i giapponesi se 

la prendessero". Dio era dalla parte del mio paese... mi hanno fatto il "lavaggio del cervello" non con 

la forza o la tortura, ma con il silenzio della mia Chiesa e la sincera cooperazione in migliaia di piccoli 

modi con la macchina da guerra del paese... A Hiroshima e Nagasaki tutto ciò è accaduto a causa di 

un mondo e una chiesa che lo aveva chiesto, che aveva preparato la coscienza morale dell'umanità a 

fare e a giustificare l'impensabile [...]» - Dal libro Peacemakers di Jim Wallis, p. 14-20.  

«Affermare che si è membri del Regno di Cristo ora significa che la fedeltà a Cristo e al suo 

Regno trascende ogni altra fedeltà. Questa posizione va oltre il nazionalismo e ci chiama a 

identificarci prima di tutto con i nostri condiscepoli di qualsiasi nazione, mentre serviamo Cristo 
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insieme" [Christian Pacifism in War: Four Views, Intervarsity Christian Fellowship of the U.S.A., 

1986, 87].» 

 «Poiché la nostra più alta lealtà è verso il regno di Cristo, e poiché quel regno è globale, un 

cristiano in una nazione non può partecipare onorevolmente alla guerra, il che significherebbe togliere 

la vita a un altro fratello o sorella in un'altra nazione." [ibidem, 90]» 

L’illusione o l’alibi della guerra giusta 

Il conflitto ancora in atto tra Russia e Ucraina ha acceso ancora una volta interrogativi su quale 

dovrebbe essere la risposta del credente alla guerra e all'autodifesa letale in generale. Esiste una guerra 

giusta? Fu il teologo cattolico Agostino a creare il mito della guerra giusta. Secondo questa dottrina 

“la guerra non è di per sé spregevole”. «Considerazioni morali sulla guerra erano già comparse nel 

pensiero cristiano delle origini: fare la guerra, tuttavia, era visto come totalmente contrario al 

messaggio di amore verso i nemici predicato da Gesù Cristo e alla pace interiore che ogni cristiano 

dovrebbe conservare in sé stesso. Se però i Padri della Chiesa condannavano la guerra in quanto tale, 

ad ogni condizione, già Agostino d'Ippona elaborò una visione più sfumata ed articolata: egli infatti 

riteneva giustificabile la guerra a condizione che questa rientrasse nei decreti della divina 

Provvidenza. Le guerre condotte dall'Impero romano, per esempio, erano da considerarsi moralmente 

lecite: “Come chiamare una guerra fatta contro popoli inoffensivi, per desiderio di nuocere, per sete 

di potere, per ingrandire un impero, per ottenere ricchezze e acquistare gloria, se non un brigantaggio 

in grande stile? [...] Per i malvagi, fare la guerra è una fortuna; per i buoni, tuttavia, la guerra è una 

necessità. [...] I Romani hanno potuto conquistare un impero così grande combattendo guerre giuste, 

non empie, non inique”46. Tommaso d'Aquino concorda sostanzialmente con Agostino, definendo 

come guerra giusta quella dichiarata da un'autorità legittimamente costituitasi, per una giusta causa e 

giusti fini […]: “Sant'Agostino afferma: ‘Quando s'intraprende una guerra giusta, ai fini della giustizia 

non interessa nulla che uno combatta in campo aperto o con imboscate’. Agostino lo dimostra con 

l'autorità del Signore, che comandò a Giosuè di preparare un'imboscata agli abitanti di Ai”47»48.  

Agostino in sostanza ammette che la “guerra giusta” trae la sua origine dalle guerre antico 

testamentarie combattute dal popolo di Dio e da Roma che, repubblicana prima e imperiale poi,  ha 

costruito un impero massacrando popoli che non minacciavano i suoi confini e si facevano gli affari 

propri49.  

«Cicerone, pur dichiarando che la guerra era il mezzo per raggiungere la pace, sottolineava che 

la legittimità della guerra fosse sancita dal diritto feziale del popolo romano, per cui nessuna guerra 

                                            
46 Agostino, De Civitate Dei IV,6.15. 
47 Tommaso d'Aquino, Summa Theologiae, IIª-IIae q. 40 art. I 
48 https://it.wikipedia.org/wiki/Guerra_giusta. 
49 Era l’antico modo di esportare la democrazia! 
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era legittima se non condotta per chiedere riparazione, o precedentemente denunciata e dichiarata. 

Secondo Cicerone la “guerra giusta” riguardava i conflitti armati tra i Romani e gli altri popoli  nella 

normativa delle relazioni ‘internazionali’, essendo i Romani provvisti anche di un sistema giuridico 

sovranazionale. […] Cicerone, pur dichiarando che la guerra era il mezzo per raggiungere la pace, 

sottolineava che la legittimità della guerra fosse sancita dal diritto feziale del popolo romano, per cui 

nessuna guerra era legittima se non condotta per chiedere riparazione, o precedentemente denunciata 

e dichiarata.»50. 

L’anomalia del quarto secolo E.V. 

Ciò che hanno dimenticato Agostino e i teologi successivi è che Yeshùa non fu mai d’accordo 

con il concetto della “guerra giusta”: “Voi avete udito che fu detto: "Occhio per occhio e dente per 

dente". Ma io vi dico: non contrastate il malvagio; anzi, se uno ti percuote sulla guancia destra, 

porgigli anche l'altra; e a chi vuol litigare con te e prenderti la tunica, lasciagli anche il mantello. Se 

uno ti costringe a fare un miglio, fanne con lui due.” (Mt 5:38-41). È importante notare che la Scrittura 

relega l’uso della forza, civile o militare, solo a chi detiene l’autorità che, nel primo secolo, era 

rappresentata dai magistrati del pagano impero romano. Paolo dice alla chiesa di Roma che Dio ha 

permesso alle autorità governative si esercitare il potere della spada, ma la chiesa deve ben guardarsi 

dall’agire come loro (Rm 13:1-5). L’anomalia è sorta quando il potere politico è, per così dire, 

diventato “cristiano” vale a dire dal regno di Costantino il grande, il primo imperatore cosiddetto 

“cristiano” (306-337 E.V.)51. Dire che lo stato è diventato “cristiano” equivale, scritturalmente 

parlando, ad un abominio. Ciò che prima era gestito dagli imperatori pagani divenne appannaggio 

degli imperatori convertiti al “cristianesimo” apostata che non cambiarono strategia di dominio a 

somiglianza dei loro predecessori pagani. Il mondo rimane mondo e i detti di Yeshùa dicono sempre: 

“Voi non fate parte del mondo!”52 (Gv 17:16). I metodi cruenti degli imperatori pagani divennero i 

metodi degli imperatori “cristiani”. Il papato poi ha continuato a percorrere questa nefasta via. Il fatto 

invece è che il potere politico è precluso al vero seguace di Yeshùa che, anziché governare il mondo, 

deve testimoniare al mondo il Regno di Dio (Mt 24:14). Il Signore disse a Pilato che lo stava 

interrogando sulla sua regalità: “Il mio regno non è di questo mondo” (Gv 18:36). Certamente non 

intendeva dire che il suo regno non avrebbe esercitato il dominio sulla terra, ma che il suo dominio 

non ha origine dalle lotte politiche di questo mondo dato che “tutto il mondo giace sotto il potere del 

maligno” (1Gv 5:19). Vero allora, vero oggi! (cfr. 1Gv 2:15-17). 

                                            
50 www.romanoimpero.com. A differenza di Agostino e compagnia bella, Cicerone non era un credente. 
51 In realtà la cristianizzazione dell’impero subì una breve pausa sotto l’imperatore Giuliano l’apostata (361-363 E.V.). 
52 Mondo traduce il greco kosmos che indica anche disposizione, ordine, le cose del mondo. Yeshùa sta dicendo  ai suoi 
seguaci che finché durerà il presente sistema umano di gestire le cose non né faranno mai parte. 
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Furono i cosiddetti “padri della chiesa” che per primi aprirono la strada all’uso della forza 

militare da parte dei seguaci di Yeshùa influenzati dalla pagana filosofia greca. Non che i concetti 

filosofici siano del tutto fuorvianti per un sincero credente, ma mai potrebbero essere presi a modello 

per spiegare, o peggio per piegare, la Scrittura. Non per nulla Paolo avvertì contro il pericolo delle 

filosofie mondane: “Guardate che nessuno faccia di voi sua preda con la filosofia e con vani raggiri 

secondo la tradizione degli uomini e gli elementi del mondo e non secondo Cristo” (Col 2:8). Anziché 

ascoltare questo saggio consiglio, gli eruditi teologi dei primi secoli dell’era volgare  hanno modellato 

il loro pensiero secondo i “vani raggiri” della filosofia. Come risultato, dal secondo secolo in poi, 

sono stati introdotti nella chiesa insegnamenti che nulla hanno a che fare con la “sana dottrina” della 

Scrittura (1Tm 1:10; 2Tm 4:3; Tit 2:1)53.  

Gli insegnamenti di Yeshùa sono essenzialmente ebraici e nulla hanno a che vedere con i 

ragionamenti filosofici greci.  

«L'affinità primaria del Nuovo Testamento non è con l'ambiente Gentile, ma 

piuttosto con la sua eredità e il suo ambiente ebraici. Spesso siamo portati dai 

nostri credi tradizionali e dalla teologia a pensare in termini dettati dai 

concetti gentili e soprattutto greci. Sappiamo che non oltre il II secolo iniziò 

il sistematico sforzo degli Apologisti per dimostrare che la fede cristiana ha 

perfezionato il meglio nella filosofia greca. . . . Il Nuovo Testamento parla 

sempre con disapprovazione e di solito con schietta denuncia dei culti e delle 

filosofie Gentili. Concorda essenzialmente con l'accusa ebraica al mondo 

pagano.» [The New Testament Against Its Environment, London: SCM Press, 

1950, 26.]» 

Similmente il canonico H. L. Goudge scrisse: «Quando la mente romana e greca giunsero a 

dominare la chiesa, si verificò un disastro nella dottrina e nella pratica dal quale non ci siamo mai 

ripresi.» [The Calling of the Jews, nella collezione di saggi su Ebraismo e Cristianesimo]. 

Eberhard Griesebach in una conferenza su “Cristianesimo e Umanesimo” ha osservato: “Nel suo 

incontro con la filosofia greca, il cristianesimo è diventato teologia. Quella fu la caduta del 

cristianesimo”. [citato da Robert Friedmann in The Theology of Anabaptism, Herald Press, 1973, 

50.] 

Il professor G.J. Heering nel suo libro, The Fall of Christianity (La caduta del cristianesimo) 

riferendosi alla chiesa cattolica romana nel ventennio fascista, indicò una debolezza sistemica che 

permise ai credenti di essere ingannati nella disobbedienza al comando dell'amore: «Sebbene sia una 

chiesa internazionale, il cattolicesimo romano mostra poca disapprovazione per lo Stato nazionalista 

                                            
53 Vedi l’immortalità dell’anima, la trinità e il concetto deviante della guerra giusta. 
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e le sue usanze. La straordinaria amicizia del Papa con il pagano dittatore romano d'Italia il cui Dio è 

lo Stato e il cui culto è la legge, la potenza e la guerra, e l'ovvia totale impotenza del Vicario di Cristo 

sulle sue congregazioni nazionali i cui membri, anzi i cui "pastori" si sono persino baionettati a 

vicenda in guerra - queste cose ci dicono più che abbastanza» (pag. 70). 

Il riformatore Lutero non prese certamente posizione a favore della non violenza: «Lutero, 

inoltre, riprendeva all'interno dei suoi scritti la classica visione tripartita medievale, secondo la quale 

la società si divideva in tre classi distinte: gli orantes (il clero), i milites (i soldati, con funzione 

difensiva) ed infine i laborantes (la manodopera). Si legge infatti, sempre nell'Appello alla nobiltà 

tedesca, che "l'autorità secolare è tenuta a difendere le leggi e a proteggere gli innocenti, come si 

legge in San Paolo (...). Ecco perché al papa e ai suoi si dice: Tu ora; all'imperatore e ai suoi: Tu 

protege; e ai comuni mortali infine: Tu labora; intendendo non già che spetti a ciascuno pregare 

proteggere e lavorare, perché se uno esercita il proprio ufficio ciò è già tutta preghiera, protezione e 

lavoro; tuttavia ciascuno ha il suo compito specifico". Tuttavia in tali scritti emergeva anche, nei 

confronti delle concezioni più propriamente medievali, un elemento di novità: se infatti il ruolo dei 

laborantes nella società (in quanto lavoratori semplici) rimaneva per forza di cose invariato, al 

contrario quello delle altre due classi veniva in un certo senso invertito. Nella teoria scolastica infatti, 

la casta militare assolveva il ruolo di semplice 'braccio armato' del clero (e la società era dominata - 

quanto meno teoricamente - dall'autorità morale della Chiesa, alla quale di diritto spettava sempre 

l'ultima parola in fatto di decisioni). Tutt'al contrario, nella concezione politica di Lutero, era proprio 

l'autorità civile e militare a dover assumere l'onere - ma anche e soprattutto il privilegio - di comandare 

sul resto della società.». Dal sito  www.homolaicus.com.  

«Quando un cristiano va in guerra o quando siede sul banco di un giudice, punendo il suo vicino, 

o quando presenta una denuncia ufficiale, non lo fa come cristiano ma come soldato o giudice o 

avvocato. Allo stesso tempo conserva un cuore cristiano. Non intende fare del male a nessuno e lo 

addolora che il suo vicino debba soffrire. Così vive contemporaneamente da cristiano verso tutti, 

soffrendo personalmente ogni sorta di cose del mondo, e da laico, mantenendo, usando e svolgendo 

tutte le funzioni richieste dalla legge del suo territorio o città, dal diritto civile, e dal diritto interno.» 

[Luther’s Works, ed. Pelikan, Concordia, Vol. 21, 113] 

Ciò che dicono i sostenitori della guerra giusta 

«Il Vangelo è una delle norme della nostra vita, ma non l'unica norma. Non tutta la nostra moralità 

è radicata nel Vangelo, ma solo una parte di esso. Oltre al Vangelo vi sono esigenze di potere e di 

diritto senza le quali la società umana non può esistere. . . . Lo stato poggia su impulsi e istinti 

completamente diversi da quelli coltivati da Gesù. . . . Tutte le costruzioni che tentano di spiegare lo 

stato dell'amore fraterno al prossimo sono, considerate storicamente, tante chiacchiere vuote. . . . Non 
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ogni compimento del proprio dovere è cristiano. . . . Perciò non consultiamo Gesù, quando ci 

occupiamo di cose che appartengono al dominio della costruzione dello Stato e dell'Economia 

Politica.» [Frederick Naumann, ministro luterano scrivendo nel 1917, citato da Ray H. Abrams, 

Preachers Present Arms, Herald Press, 1969, 73] 

Il tentativo di mascherare l’orrore della guerra fatto da E.I. Bosworth, decano dell'Oberlin 

College, difficilmente può essere superato: «Il soldato cristiano in amicizia ferisce il nemico. 

Nell'amicizia uccide il nemico. Nell'amicizia riceve la ferita del nemico. Mantiene il suo cuore amico 

mentre il nemico lo sta uccidendo. Il suo cuore non consegna mai il nemico all'inferno. Non odia mai. 

Dopo aver ferito il nemico, si affretta al suo fianco il più presto possibile con tutta l'amichevole 

assistenza possibile ...» [Ibid., 67]. 

L’ammiraglio inglese John Fisher era di tutt’altro avviso: «L'umanizzazione della guerra! Tanto 

vale parlare di umanizzazione dell'inferno! Quando uno stupido asino [il termine, come usato in 

Inghilterra, è relativamente inoffensivo] all'Aia si alzò e parlò delle amenità della guerra civile e di 

mettere i piedi dei tuoi prigionieri nell'acqua bollente e di dar loro la broda, la mia risposta, mi dispiace 

dirlo, è stata considerata totalmente inadatta alla pubblicazione. Come se la guerra potesse essere 

civilizzata! Se sarò al comando quando scoppierà la guerra, emetterò il mio ordine: — “L'essenza 

della guerra è la violenza. La moderazione in guerra è imbecillità. Colpisci per primo, colpisci forte 

e colpisci tutti”. [Citato da Roland Bainton, Christian Attitudes to War and Peace, Abingdon Press, 

1960, 247]» 

Alla luce dell'unico standard richiesto da Gesù le forme più popolari di “cristianesimo” sono 

condannate. Ad esempio, la teologia della Moral Majority54 equipara la politica estera americana alla 

volontà di Dio. Che Dio venga rappresentato da un governo o da una certa linea politica è certamente 

un’eresia! Quando Yeshùa ritornerà con il potere del Regno annienterà tutti i governi umani nel 

giudizio finale di questo mondo malvagio. Non varrà nulla la distinzione tipicamente umana tra 

governi buoni e cattivi. Tutti lasceranno il passo al dominio diretto di Dio tramite il suo Cristo. 

 “Guardai di nuovo quando l'Agnello aprì il sesto sigillo; e si fece un gran 
terremoto; il sole diventò nero come un sacco di crine, e la luna diventò tutta 
come sangue; le stelle del cielo caddero sulla terra come quando un fico 
scosso da un forte vento lascia cadere i suoi fichi immaturi. Il cielo si ritirò 
come una pergamena che si arrotola; e ogni montagna e ogni isola furono 
rimosse dal loro luogo. I re della terra, i grandi, i generali, i ricchi, i potenti e 
ogni schiavo e ogni uomo libero si nascosero nelle spelonche e tra le rocce 
dei monti. E dicevano ai monti e alle rocce: «Cadeteci addosso, nascondeteci 

                                            
54 Lobby conservatrice statunitense di matrice evangelica. Fondata nel 1979 da J.L. Falwell, si propose di radicare quelli 
che riteneva i fondamenti del cristianesimo nella politica della nazione, battendosi contro l’aborto, l’omosessualità, la 
pornografia e la distensione nei rapporti con l’URSS. Trovò il proprio campione in Ronald Reagan, ma dopo due 
quadrienni di conservatorismo esaurì in parte la propria ragion d’essere e si disgregò alla fine degli anni Ottanta. 
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dalla presenza di colui che siede sul trono e dall'ira dell'Agnello; perché è 
venuto il gran giorno della sua ira. Chi può resistere?»” – Ap 6:12-17 
 

Gli avvertimenti del libro di Apocalisse vanno presi sul serio dato che sono particolarmente 

indirizzati a coloro che vivranno in prossimità del “giorno del Signore” (Ap 1:10). 

Esiste una differenza, al di là dell’ovvio, tra i sostenitori della guerra giusta e coloro che 

adeguandosi al messaggio di Yeshùa si adoperano per la pace: i primi credono che sia un dovere 

partecipare alle attività governative dalla propria nazione compreso l’intervento armato, gli altri 

pensano che le strutture statali non siano riformabili prima della parusia del Signore. Quest’ultimi 

sanno bene che Satana è “il dio di questo mondo” che “ha accecato le menti, affinché non risplenda 

loro la luce del vangelo della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio” (2Cor 4:4). Dopo la parusia, 

i credenti risuscitati o direttamente traslati in cielo parteciperanno al Regno retto da Yeshùa e 

governeranno su una terra restaurata: “Non sapete che i santi giudicheranno il mondo? […] Non 

sapete che giudicheremo gli angeli?” (1Cor 6:2,3; cfr. Ap 5:9,10). 

La confusione di voci nella questione della partecipazione dei credenti alla guerra fa sorgere la 

domanda: che razza di religione si è sviluppata in occidente fino a chiamarla “cristianesimo”? Com’è 

stato possibile soffocare le chiare parole di Yeshùa e dei suoi apostoli preferendo la visione offerta 

dalle filosofie mondane? In che modo la cristianità può essere accostata alla comunità del primo 

secolo con la sua totale adesione al messaggio di Yeshùa, messaggio basato sul pensiero ebraico delle 

Sacre Scritture e non su quello pagano dei filosofi greci? La chiesa del primo secolo non si chiedeva 

se era giusto andare in guerra o difendere i confini dello stato in cui operava. Non vi partecipava, 

punto. I primi credenti sapevano che la via inaugurata da Yeshùa non sarebbe mai diventata né una 

religione di stato né adottata dalla maggioranza. Essi erano coscienti che, come dice Pietro, erano 

“stranieri e pellegrini” nei confronti di questo mondo (1Pt 2:11). Mai e poi mai avrebbero pensato 

che un giorno la chiesa sarebbe diventata una struttura organizzata che avrebbe governato esercitando 

lo stesso potere temporale dello stato o che si sarebbe servita dello stato per i suoi fini. 

Certe volte, quelli che chiedono come regolarsi con chi minaccia i confini della propria nazione 

tradiscono la loro solidarietà con il mondo o non sono a conoscenza del chiaro messaggio biblico: 

“Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra 

mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta 

volontà.” (Rm 12:4). A volte, la volontà di Dio risulta contraria al senso comune del bene e del male, 

ma chi vuol piacere a Dio segue l’esortazione del salmista: 

“Allontànati dal male e fa' il bene; cerca la pace e adoperati per essa” 

Sl 34:14 

 

125



 

Excursus 

Gli anabattisti 

Per amore dell’argomento vi posto un articolo dedicato agli anabattisti dal sito 

https://www.peacelink.it/storia/a/2602.html. Magari non tutte le vedute di questi singolari credenti 

potranno essere condivise (vedi il rifiuto della modernità), ma la loro posizione come operatori di 

pace va rispettata e ammirata. 

L’odissea degli anabattisti 

Fra le varie componenti della Riforma protestante, quella formata dagli anabattisti fu senz’altro 

la meno nota e la più appartata, ma anche la più radicale e la più perseguitata. L’uso di battezzarsi da 

adulti, la pratica di una vita rigidamente conformata alle Sacre Scritture, ma tollerante nei confronti 

degli altri credi, il rifiuto di aderire alle istituzioni dello stato e di impugnare le armi, ne fecero, come 

spiega in questo brano lo storico americano Roland H. Bainton, un movimento temuto da tutte le 

autorità costituite, sia cattoliche che protestanti, per le sconvolgenti concezioni politiche e religiose 

professate; e per questo venne ferocemente combattuta ed emarginata. 

14 dicembre 2003 

Roland H. Bainton 

Fonte: Da: R. H. Bainton, La riforma protestante, Einaudi, Torino, 1958 

 

La designazione di «rinnovati» sarebbe la più appropriata per indicare coloro che dagli avversari 

vennero detti anabattisti. La parola cara a loro stessi era «restaurazione». Assai più conseguentemente 

di tutti i loro contemporanei, essi investigarono le Scritture per riconoscere i lineamenti della Chiesa 

dei primordi. 

Li colpì soprattutto il fatto che la Chiesa primitiva era stata composta solo di credenti convinti; e 

che, lungi dall’essere unita allo Stato, essa era stata perseguitata, disprezzata e reietta – Chiesa di 

martiri, insomma. Sempre, dicevano gli anabattisti, la vera Chiesa dev’essere così schernita, respinta 

e calpestata. A questo i cattolici – e analogamente i luterani e gli zwingliani [i seguaci del riformatore 

svizzero Ulrico Zwingli] – rispondevano ch’era naturale che la Chiesa fosse perseguitata in un’epoca 

in cui lo Stato era ostile alla vera fede; ma, una volta convertiti gli imperatori, perché mai questa 

ostilità si sarebbe dovuta perpetuare? Lo Stato s’era fatto cristiano e la Chiesa, con lo Stato, poteva 

adottare e comprendere tutta la società. Gli anabattisti replicavano che la conversione ufficiale 

dell’imperatore non aveva fatto cristiano lo Stato: il mondo rimane mondo, e se i cristiani vengono 

elogiati da esso, la sola spiegazione legittima è ch’essi hanno tradito la loro testimonianza. [...] 
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La concezione anabattista si fondava sul pessimismo nei riguardi del mondo e sull’ottimismo nei 

riguardi della Chiesa. Il mondo – vale a dire la società in genere – sarà sempre complice della carne 

e del diavolo; ma la Chiesa deve procedere per un’altra via e deve trascrivere nella propria esistenza 

collettiva la vita e la morte del Signor Gesù. Deve essere una comunità di santi, i cui componenti, pur 

non essendo perfetti, aspirano tuttavia alla perfezione e vi si esercitano intensamente. [...] Il nerbo 

dell’anabattismo stava nella sua passione etica. Se il livello morale del cattolicesimo fosse migliorato, 

forse non sarebbe stato per loro impossibile rientrare nell’ovile; per Lutero invece l’incompatibilità 

con la Chiesa cattolica non dipendeva principalmente dalla pratica quotidiana della vita, ma 

dall’insegnamento dottrinale. 

Gli anabattisti facevano appello a una vita rigorosamente morale e indubbiamente ne davano essi 

stessi l’esempio. La testimonianza dei loro avversari è eloquente al riguardo. Zwingli diceva di loro: 

«Ai primi approcci la loro condotta appare irreprensibile, pia, modesta, attraente ... Anche i più 

esigenti debbono riconoscere che la loro vita è eccellente». [...] 

Ma se la loro vita era così esemplare, come mai la teocrazia zurighese [il governo d’impronta 

religiosa esercitato a Zurigo da Zwingli e dai suoi seguaci a partire dal 1523], nel 1525, comminò 

contro di loro, con la piena approvazione di Ulrico Zwingli, la pena di morte per annegamento? Perché 

mai Felice Manx, uno dei loro primi capi, venne affogato nel lago? Perché si riesumò quella vecchia 

legge del codice giustinianeo [appartenente cioè alla grande raccolta legislativa, il Corpus iuris civilis, 

pubblicata al tempo dell’imperatore Giustiniano] che sanciva la pena di morte per coloro che 

reiterassero il battesimo e che negassero la santa Trinità? 

È vero che gli anabattisti insistevano sul battesimo dei soli adulti, ma è possibile che questo 

bastasse a far dimenticare interamente la loro condotta cristiana e ne giustificasse la soppressione, 

quasi che si fosse trattato di cuccioli superflui? Quell’antica legge del codice giustinianeo – sia detto 

per incidenza – era stata diretta contro il donatismo [dal nome del vescovo africano Donato, vissuto 

nel IV secolo d.C.], cioè contro un movimento che, ai tempi di sant’Agostino [filosofo, vescovo e 

padre della Chiesa, nato a Tagaste, in Nordafrica, nel 354 d.C., e morto a Ippona nel 430], aveva 

cercato di fondare una Chiesa di santi, battezzando da capo tutti quei cattolici che entravano nelle sue 

file. Ma la ragione vera per cui si era proceduto legalmente contro i donatisti non stava in 

quest’usanza, ma piuttosto nel fatto che alcuni dei loro proseliti disturbavano la pace civile. Purtroppo 

l’imputazione contenuta nella legge non era questa, ma bensí la loro pratica battesimale; ed ecco che 

a Zurigo si riesumava quella disposizione ormai passata in prescrizione per rintuzzare gli attacchi 

degli anabattisti contro la religione stabilita. 

L’analogia fra anabattisti e donatisti va, peraltro, al di là delle apparenze. È vero che i primi 

anabattisti non erano affatto disturbatori diretti della quiete; ma essi sovvertivano tutta la struttura 
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della Chiesa, dello Stato, della società. La loro dottrina della Chiesa ne faceva una conventicola e non 

una Chiesa dell’intera collettività. Il cristianesimo, a loro avviso, esigeva un modo di vita che può e 

vuole essere attuato solo da credenti convinti che siano veramente morti in Cristo al peccato e risorti 

con lui a una vita nuova. È assurdo pensare che basti essere stati spruzzati da neonati per dare saggio 

di quella perfezione che vi fu in Gesù Cristo. Il battesimo non dovrebbe pertanto amministrarsi ai 

fanciulli perché non è un segno d’appartenenza a una società cristiana, come non è un rito 

d’iniziazione; esso è l’attestazione visibile di una rigenerazione che deve precedere nell’intimo. Nel 

battesimo, dichiara l’apostolo Paolo [nell’Epistola ai Colossesi, II, 12], noi moriamo e risorgiamo con 

il Cristo; ed è, questa, un’esperienza che non può farsi alla nascita, ma solo per una conversione e un 

impegno maturo. Solo quelli che hanno compiuto questa esperienza costituiscono la Chiesa; tutti gli 

altri continuerebbero a far parte del mondo anche se venisse loro versato addosso un fiume d’acqua. 

L’aspersione dei pargoli non è quindi per nulla un battesimo, ma solo «una spruzzatina del bagno 

papista». Il nomignolo di anabattisti, ossia «ribattezzatori», dato a questa gente, era di per sé 

un’insinuazione: essi non pretendevano infatti di ripetere il battesimo, in quanto l’aspersione dei 

pargoli non aveva, per loro, alcun valore. Rivendicavano pertanto il nome di battisti, non di 

anabattisti: la designazione ch’è divenuta tradizionale venne loro affibbiata per giustificare 

l’applicazione delle pene comminate dal codice giustinianeo contro i donatisti. 

La Chiesa, dunque, secondo i cosiddetti anabattisti, dev’essere [...] una comunità convocata 

[formata cioè da invitati, da eletti]; essa non può coincidere con la collettività, a meno che la 

collettività consti unicamente di credenti adulti, come talvolta avveniva nelle colonie anabattiste. Era 

assolutamente impossibile ritenere che una città spiritualmente eterogenea come Zurigo fosse 

l’Israele di Dio, dal momento che Zwingli non aveva promosso una epurazione sufficiente. La Chiesa 

deve essere conservata pura per mezzo della disciplina, espellendone tutti coloro che non si 

conformano al modello della condotta del Cristo. L’esclusione dalla Chiesa deve essere tuttavia 

l’unica sanzione; il braccio dello Stato non dev’essere mai invocato. La libertà religiosa era pertanto 

un principio fondamentale degli anabattisti, ed essi furono la prima Chiesa a farne un articolo 

fondamentale del loro credo. 

La Chiesa e lo Stato devono anzi essere separati, in quanto lo Stato comprende tutti gli 

appartenenti alla collettività, mentre la Chiesa non consiste che dei santi. Lo Stato fu istituito a causa 

del peccato, ma la Chiesa è stata creata per i salvati. Queste affermazioni implicavano la dissoluzione 

di tutta la struttura della società medievale. Lutero e Zwingli non si erano mai spinti tanto oltre e si 

dissociarono tanto più recisamente da queste tesi in quanto gli anabattisti giungevano ad affermare 

che i cristiani non devono solo ripudiare qualsiasi alleanza con lo Stato, ma devono disinteressarsene 

completamente; il mondo è mondo, essi dicevano, e non v’è speranza che divenga mai cristiano. 
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Anche Lutero riconosceva che la società non può essere fatta cristiana, ma credeva tuttavia che i 

credenti debbano adire alle cariche pubbliche per contenere la violenza degli empi. Gli anabattisti 

replicavano che lo Stato fu bensí istituito da Dio a causa del peccato e per reprimere il peccato, ma 

che la sua amministrazione deve essere lasciata ai peccatori. 

Questo atteggiamento comportava di per sé il ritiro dalla vita politica. [...] 

Era questo, pertanto, un programma che non propugnava soltanto la libertà religiosa e la 

separazione della Chiesa dallo Stato, ma anche il pacifismo e l’astensione completa dalla vita 

pubblica. Gli anabattisti generalmente non erano sovvertitori, e non vanno confusi con quei pochi 

ribaldi che venivano accomunati con loro sol perché non curavano di battezzare i figli; né si deve dar 

troppo peso al fatto che taluni fra i primi anabattisti non condividevano il principio della rinunzia 

assoluta alle armi. La grande maggioranza obbediva ai magistrati in materia non incompatibile con i 

loro principî fondamentali, e disobbediva invece quando la coscienza lo imponeva, sopportando con 

docilità qualunque punizione. 

Questa gente che si considerava come un gregge pronto al macello veniva temuta e sterminata 

come se si fosse trattato di lupi. Essi sfidavano l’intero modo di vivere della collettività: se fossero 

divenuti troppo numerosi, i protestanti non sarebbero stati in grado d’impugnare le armi contro i 

cattolici, e i Tedeschi non avrebbero resistito al Turco. E gli anabattisti diventarono, di fatto, 

numerosi: essi disperavano della società, ma non disperavano di conquistare proseliti al loro sistema 

di vita. Ogni membro del gruppo era considerato un missionario: uomini e donne abbandonavano le 

proprie case per sobbarcarsi a campagne evangelizzatrici. Le Chiese stabilite, fossero cattoliche o 

protestanti, erano allibite nel vedere che questi ministri religiosi d’ambo i sessi si insinuavano per i 

borghi e le campagne. In alcuni comuni della Svizzera e della valle del Reno, gli anabattisti 

cominciarono a prevalere numericamente sui cattolici come sui protestanti. Si temette che il 

moltiplicarsi di gruppi professanti idee di questo genere divenisse una minaccia per la sicurezza dello 

Stato, più di quanto non potesse esserlo la demolizione delle mura cittadine. Nel 1529, la dieta 

imperiale di Spira decretò con l’approvazione concorde dei cattolici e dei luterani che agli anabattisti 

s’infliggesse la pena di morte. [...] 

Pochi di quelli che avevano l’audacia di intervenire a una riunione anabattista potevano sperare 

di morire nel proprio letto. La maggior parte dei loro capi più moderati vennero eliminati in pochi 

anni con il fuoco, l’acqua, la spada. Basta solo scorrere un innario anabattista [libro che raccoglie inni 

ad uso liturgico] per trovare, accanto ai nomi degli autori, indicazioni come queste: «annegato nel 

1525, arso nel 1526, decapitato nel 1527, impiccato nel 1528», e via dicendo. Talvolta venivano prese 

intere comunità; soprattutto i capi erano colpiti, e le moltitudini erano cosí lasciate senza pastore. [...] 
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Comunque gli anabattisti sopravvivono tuttora. Essi si sono conservati tenendosi ai confini della 

civiltà e schivando così la società borghese, l’industrialismo, l’imperialismo, il nazionalismo. Essi si 

ritrassero in quelle zone marginali ove la tirannia delle strutture sociali dominanti non fosse ancor 

giunta a imporre il conformismo e dove quindi la comunità dei santi potesse vivere indisturbata. [...] 

Tutte le insidie della società moderna – ferrovia, telefono, automobile, cinematografo, giornale, 

specialmente se a fumetti, e perfino trattore – sono state tenacemente respinte. Naturalmente anche 

l’istruzione statale è stata considerata un pericolo per la struttura della comunità. La tradizione s’è 

conservata meglio dove maggiore è l’isolamento e più acuto il contrasto. Una collettività appartata 

prospera nella persecuzione e ha bisogno di una specie di ghetto per preservare il suo zelo. Il contatto 

con l’esterno e l’affratellamento sono un insidioso invito al conformismo: i giovani cominciano a 

vestirsi e a pensare come gli altri e infine si arrendono al mondo. 
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