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A ppunti Filologico-Eseget:ci per la Migliore 
Intelligenza della Versione Maltese di 

Matteo XIII, I 1 * 
REV. J. MIZZI 

SORGE infatti quasi instintivumenie la dQmanda; se si trat
tasse del ca so inverso, se, in altre parole, si dovesse tradurre 

dallllaltese in latino od in ib:diano, a chi lllai frullerebbe in capo 
i'idea di volgere cg11(}ubi:iict con tJ1yst.eria a misteri? Quando mai 
egitrjubijict ha rivestito il sensa di segreti, di cose nascoste, oc
culte? 

n Muscat Azzoparrli ha volto 11lysLeria con CfJ1i(}llbijict per
che, pare, non ha afferrato pienamente il senso dell'intero epi
sodio. 

Sicche per misurare tnUa la portat1 dell a storpiatura e delle 
sue ripercussioni sull'interpetazione dell'episodio, gioved1 1'ias
sumerlo alrneno alla svelta, ne1 (jlHlell'O elell'econolllia elella preeli
cuzione di Cristo. 

Ma anzitutto come ha capito il brano Muscat Azzopareli? 
La I'isposta ce la diL la sua nota esplicativa al v. 11 del capi

tolo XIII ,che ripol'tiamo a fronte del sobrio, sb1'igativo comrnen
to del Martini, da cui il nosiro trac1utt{)re asserisce di trarre le 
sue spiegazionl. 

MARTINI 

A V01 e concesso ecc. A voi, 
che creelete e bramate el'inten
c1ere e eli nbbelire alla veritiL, per 
dono singolare e dato di udire 
chiaramente esposti i misteri 
del regno di Dio. Non si parla 
qui de' precetti evangeIici, i 
quaIi come necessari.a tntti .fu
rono a tutte le turbe spiegati 
nei capi 5, 6, 7 ecc., mu si par-

MUSCAT AZZOPARDI 

Il-tlwejjeg' tar-run, li jint1tie
gu biex tintreban il-Genna, jiL 
himhom kulnaeld; imma Kris
tu, b'dawk il-kelmiet intom 
tistgnu tiflnnu I-egtlgubijiet 
tas-Saltna tas-Smewwiet, im
ma huma ma jistgtmx, rieel 
19nid li I-A ppostli qalbhom sa
fja n run hom marbuta miegnu, 
kienu jifhmn l-gmiel kolIu tal-

(*) I,u prima, purte c1i questo a,rticolo e sta,ta, pUbblicata, nel Vo!. I. 
No. 4, pp. 24-32. 
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la di molte cognizioni utilissi
me a stabilire nella fede, e a 
confel'mare nelbene concedute 
agli umi]i, e agli ubbidienti, 
negate a' superbi, e a quelli i 
quali, benchB avic1i di sapere, 
non fa11no uso c1ella scienza per 
emenclare la 101'0 vita e moHo 
piu a color~ i quali tali cose clis
prezzano, ecl el1lpiemente cleri
clono. 

ficli nisranija; izda I-bicca l-kbi
m tan-nies biex tifhem xi ftit, 
kellha bionll mill ighallimba 
bis-sabar. 

Ma il nocciolo del problema sta qui: perchC mai Gesll nel 
sno illsegllamento batte clue vie diverse, segue un cluplice meto
do: uno chiaro, esplicito, e l'altro metaforico, oscuro? E quale 
e la natura precisa cli (lUest'insegnal1lento che s'impartisce in 
rnaniera lil1lpida ,chiarificata ai discepoli, mentre le turbe 10 ri
cevono sotto il velo. clelle para bole ? 

Ora questo punto nevralgico non e stato neanche leggermen
te sfiomto ne clal Martini, ne dal Muscat Azzopardi. 

n Martini si liIllita unicarnente a fissare cia che i lllisteri del 
regno non siano: nOn si oparla qlLi de' precetti evan,gelici. Ma 
quanto ana 101'0 natura precisa, la sna spiegazione lascia il tempo 
che trova: nw si parla di molie cogniziolli utidis8illle a stabilire 
nella fede ... 

Ma, cli grazia, cli che cosa esattamente si tratta? Di cogni
zioni cl'orcline naturale quali l'esistenza cli Dio, c1el culto che gli 
si cleve tributare, oppure cl'inclole squisitamente soprannaturale 
qual'e il messaggio cristiano, la fonclazione clelIa Chiesa, il suo 
sviluppo, la, sna permanenza attraversoi tempi e gli ostacoli, il 
suo trioll.fo finale? 

E vew poi, come dice il Martini, che q lleste cOgnizioni, uti
lissime sono concednte agli untili ... e nego.te n' superbi ... e vero 
cioe che l'oscurita clell'insegnamento parabolico era un castigo 
in'flitto ai Giuclei a causa del 101'0 accecamento, ma ne e quest a 
]"unica ragione? 

D'altroncle ai superbi non si negano in modo perentorio 
qlLeste cogriizioni utilissime. L'osservazione assai giusta e di San 
Giovanni Crisostomo: Se nOn volevn chei Giudei si salvassero, 
bastava ch e taccsse, 1wn era necessario che parlasse in parabole: 
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maegli voleva al conlrario, s'timolarli per mezzo della stessa os
curitd della SU.a parola (in Matth. hom. 45 (46) 2) (12). 

Secondo il Muscat Azzopardi, Cristo avrebbe voluto dire 
COS1: Yoi, miei discepoli, puri di cuore e miei intimi amici, ca
p;te tutte le beIlezze della fede cristiana (ried igtlid li l-Appos
tli ... hienu jifhlllu l-gmiel "OUll tal-jidi nisranija) mentre per 
ammaestrare la maggiot" parte degli uomini-che manca proprio 
di comprendouio-occorre niente meno che un'abbondante dose 
di pazienza (iida I-bit:(:a l-kbira tall-nies bic;r tifhem .ri ftit, lwll
ha bionn min igtzalliml1a bis-sabar). 

Ma non sarebbe questa una pill va!ida rag-ione per attendersi 
daI Divin Maestro Ulla predicazione sempIice, piana ed aJIa por
bta di tutti, anziche un insegnamento simbolico ed oscuro? N Oll 

ha forse Ciesu 11l0strato una inesauribile pazienza anche con gli 
stessiapostoli, i <luali non brillavano certo per 10 Ioro intelligen
za pronta e perspicace? 

Ma dove. secondo noi. il Muscat Azzopardi ha preso Incciole 
per lantel'l1e. si e intorno al sign ifieato dell a pm'ola mysteria. 
J£gli l'ha intes~ ]lel senso di cose meravigliose, di cose belle, e 
percio I'ha volt a col vocabolo eun(fnbijiet. Risulta dalla sua chiosa: 
Kristn, b 'dawh il-helmiet intom t istgn It tifhmu l-egtzgubijiet tas
SaUna ta8-S11t/~wwiet, int1lla hU1I7a ilia jistgnwl·. 'ried iyilid li 1-
Appostli ... hiemi jifhm.ll l-tjmiel holll, tal-fidi nisranija. 

Per il Mn,3cat Azzopardi i due seguenti termini sono equI
valenti : 

'l'Es'ro 
G hax lilkom inghata li tif

,hmlt l-eghgttbijiet tas-Saltna 
tas-Smewwiet. 

NOTA 

L-Appostli ...... kienu jifhmu 
i-V Inial kolln tal-fidi nisranija. 

Posta, dunque, questa interpreiazione del passo, si capisee 
la rag'ione per cui egli abbia trorlotto 'I11iysteria con egngubijiet. 

Ma quale e il pensiero dei Salvatore? Cosa ha inteso incul
care? Ha volut{) mettere in rilievo ai suoi discepoli i1 carattere 
bello, meraviglioso del suo insegnamento? 0 non piuttosto si pl'O
poneva di mettel'li a parte dei segreti disegni di Dio, di manifest are 
a 101'0 iuminosamente 10 scopo della sua missione, profilatosj gift 
nella densa bl'ina delle parabole, di l'ivelate la natura ed i destini 
del Regno che era venut{) a fondare? 

(12) P.G., LVIII, 473. 
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L'episouio a cui i1 verso in esame si riallaccia rappresenta
~o eonfessiamo subito-uno dei problemi esegetici piil ardui del 
N uovo 'l'estamento. Ne pretendiamo (1i apportare alcun contri
buto, quantunque' esiguo, alla soluzione del problema. 

J..Je Dostre of;servazioni si aggireranno nei confini che cl sia
mo, sin da principio, imposti: il llostro lavoro m:ra solo a met
tere in evidenza la portata esegetiea di un errore nella versione 
llla~tese di San ~Iatteo cOl1lpilata dal Muscat Azzopal'di. 

Per valutare tutto i1 significato dell' erronea versione di mys
teria con eg1i(jllbijiet., ereuiamo utile rieostruire, almeno in suc;
einto, l'episodio dai eopio::;i l;l:emenU c;ollservatici dai Sinottici 
tMa..f)t. XIII, V33; 11,;[C. IV, 1-:25; Le. VIII, 4-18), prospettan
dolo nel quadro, colto a volo d'uc;ceao dello ::;tato d'animo e della 
aspettativa del popolo d'Israele a1 tempo eli Cristo, 

(Hi ebrei erano, cOllie e HOlO, i !lepositaJ:i della promessa del 
Messia. Profilatesi dapprima a larghi tratti nell'epoca patl'iarcale, 
la mltul'Ct, la figura e la lllissione .del Salvato1'e, attrav,erso i mol
tepiici vaticini dei Saimi e dei Profeti, si rischiarttno, si stagIia
no nitide, si delineaJl0 inconfondibili sn110 pJondo della organica 
tram a del Veechio Testamento (13). 

NeUa sua fortunosa odissea, il papolo d'Is1'aele e confortato 
e sostenuto costantement€ dalla speranza rnessianica. Di. volta 
in voita che, umiliato ed oppresso, il popolo sembra dimenticarla, 
J ahve, per bocca dei suoi profeti, la riaccende e la ravviva con 
nuove e pill chi are predizioni. 

Che Jahve sarebbe universalmente rieonosc;iuto e che nn suo. 
Inviato avrebbe fondato il regno di Dio Sll qnesta terra, sono 
('oneetti profondamente radicati nell'anima ebraica, ed al tep:lpo 
di GeslI, noncbe affievo;iti, appaiono vivi e dinamici. 

Quanto fosse viva l'aspettazione del Messia aI tempo di Cri
sto,lo si ricava da pill di un accenno del Novo 'l'estamento. 

Quando suIle 1'ive del Giordano, il-Battista proclamava im
minente l'avvento del regno dei Cieli, un fremito di entusiasmo 
pervadeva le tnrbe (Matt, III, 1-12; Mc. T, 1-8; Le. III, 1-18). 

A Gerusalemme, Simeone aspettava la consolazione d'Israe
le (Le .. IT, 25-26), mentl'e nItri anco1'a condi:videvano <]uesta sua 

(13) Per un'ampia trattazione dei vati('ini 11la~sianici e notizie bibliogr.a
fiche .Cfr. P. CEUPPENS De Prophftii. i1[e33ianici3 in Antiquo 
TClltamento. RO:MAE. 1935. 
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speranza, ,giacche Anna profetessa pal'lava Cli Gesu a color~ che 
aspettavano la redenzione di Gerusalemme (Le. II, 38). 

·L'appeliativo di Figlio di David attribuito a Cristo dalle fo11e 
(Matt, IX, 27; KIl, 23; XV, 22; x..'(, 30; XXI, 9 ecc.) rivela 
eome fiammeggiasse allora la speranza della promessa la eui 
realizzazione-dinl con ardore :San Paoio avantiad Agrippa 
(litti x..,(VI, 7}-le dodiei tribu si sforzano di aifrettare, servendo 
giorno e notte. 

Prove abbondanti e di non searso valol'e storico ce ne porge 
la letteratul'a estrabiblica anteriore, contemporanea e posteriore 
a Cristo, da cui, eome da fonte frarlllnentaria, a dire la verita, e 
non sempre attendibile, sempre, pero d'indiscutibDe interesse, 
e permesso attillgere notizie intorno aIle idee religiose e politiche 
in yoga presso gli ebrei ai tempi di Cristo. 

:Senonche, in questi sCl'itti apocrifi e rabbinici, come per 
esempio, iu quelli d'intonazione apbcalittiea di Enoch etiopico, 
di Enoch sla vo, degli oracoLi Sibillina ecc., e nei Targum di On
kelos e di Gionata ben Uzziel, sebbene vi si scorga in vario grado 
l'infiuenza dell'Antico Testamento, la figura e la missione del 
Messia vi si rifiettono, come in un prisma, rimpicciolite e stor
te (14), 

In questo specchio poco terso ed assai ondulato ci e concesso 
di intravvedere e ricostruire parzwimente almeno, la figura e la 
missione del Messia, quali si delineavano nella mente della classe 
dirigente, e, per rifiesso, in quella piu l'uvida e gretta del popolo 
minuto. 

Ii Vecchio 'l'estamento ei ofIre del Messia un l'itratto ben 
diffei-eilte cla que[o che se ne da la letteratura estracanonica. R 
Sacerdote e Re (Ps. ClK, 5), ma di un regno spirituale ed ultra
terreno (1 s. L'\., 7), R il Liberatore del genere umano e non del 
solo popolo eletto (18. VIII, 2-7). Di questo Liberatore e Reden
tore, l'Antico Testamento ee ne descrive le atroei sofferenze e la 
morte cruenta in espiazione dei peccati di tutti gIi uomini. (Ps. 
XXII, 19; Is. LlII, 4-6. 9). 

Ma del ritratto genuino, biblico del Messia, quello che Iu re
alizzato da Cristo. quali lineamenti vivono aneora neIla mente 
delle turbe? 

(14) G: FEL'l'EN Storia dei Temlii del Nuovo Testamento, versione ita
liana di L. B. Bongioanni. 'I'OR1NO. 1914. Vol. UI, pp. 170-237. 
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Un nucleo centrale, un sostrato del ritratto biblico vive an

cora nelle menti rudi, disorientate di quel popolo che, mentre 
sente tutta la fierezza della. sua vocazione storica ed e abbigliato 
dano splendore del suo passato, e pur desto alla dura realta del 
p1'esente in cui vede manomessa la sUa indipendenza politica e 
geme sotto il giogo st1'aniero. 

Non e diffic:ile comp1'endere come in quest'ambiente di 1'e
p1'esso desiderio di liberta, dei tratti .fondumentali del Messia au
tentico, spogliato 0 quasi da incompetenti, camali maestri delle 
sueparticolari caratteristiche religioso-spirtuali, non vigoreggias
se altro nella mente del popolo che la speranza e l'ardente sospi
ro di un Liberatore, di un Restauratore del regno di David. 

Scomparso il ritratto biblco, si venne formando un altro che 
snaturava la fisonomia genuina del Salvatore e, nell'atmosfera 
arroventata di aspirazioni e di passioni politiche, faceva del Mes
sia una specie di eroe nazionale, un assert{)re della liberta e degli 
ideali d 'Israele. un re vittorioso debellatore dei romani, un 1'e
staurat{)re della potenza terrena di David. 

Eroe nazionale, 0 re della statnra politica di David ... · 1'ina
scita del regno d'Israele ... liberazione dallo straniero ... e sempre 
la concezione materialistica, esclusivista, politico-nazionale . del 
Messia, la quale. con paehe nohili eccezioni-Maria Santissima, 
San Giuseppe: Zaccaria, Simeone, Anna profefessa-era Su per 
giu, COn qualcbe accidentaie modifica, universalmente diffusa, e 
a svincola:rsi daEa quale dnrarono fatlCa perfino gli stessi apostoli. 

Non era forse animata da queste idee la madre dei figIiuoli 
di Zebedeo (Ma.tt. XX, 21)? E questa nozione di un Messia re 
temporale non e forse imcora abbarbicata nella mente dei'due 
chscepoli di Emmaus (Le. XXIY, 21) e perfino in quella degl! 
apostoli fin anche dopo la resurrezione dl Cri;;to (Atti I, 6), prima 
della discesa dello Spirito Santo? 

Accall t.o a quella concezione, fioriva pure quella che ricono
sceva ltl'Messia il' carattere profetico, anzi 10 proclamava il Pro
feta per antonomasia, come ne fan no fede alcuni fugaci cenni 
nei Vangeli (Giov. 1,21, 25; VI, 14). Ma e un profeta re cbe, 
novello Maccabeo, avrebbe fatto di Gerusalemme la capitaledi 
un mondo ricco 'e .fecondo, dorninato daI popolo 'fedele, ed i gen
tili avrebbe reso suoi schiavi. 

Un ,concetto pill ele.vato del Messia traspare dalla lettera
tura apocalittica, particolarmente dall'etiopico I,ibro di Enoeh, 
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ove, nelia sezione designata come' :Libro delle parabole" (capp. 
i37~71) e redattaverso l'anno 80 ay. Cr., e chiamato con gli ap
pellattivi di "L'Eletto", "Figlio di Dio", "11 Giusto", 
"L'Unto", ed anche "Figlio dell'uomo" come in Daniele (VII, 
ji3). Ma nonostaute ;' infiusso manifesto del Vecchio Testamento, 
la figura del Promesso e fiuttuante, imprecisata, mentre la natura 
dei suo regno vi appare piuttosto confusamente schizzata. Seb
bene la divinita del Messia npn i:iembri poiervisi. ravvisare, tutta
via la sua origine celeste e la sua prodigiosa improvisa apparizio
ne nel mondo sono asserite (15). Con questo ultimo concetto non 
combacia forse la battuta di quegli abitanti di Gerusalemme i 
quali dicevano: Noi sappiamo do()nde c costUi; mentre, quando 
verra il Crista, neSSlino sapra donde egli sia ... (Giov. VII, 27)? 

Le idee intorno al Messia ed al suo regno erano dun que tut
t'.altroche unirormi, ma la credenza in un Messia, Re Guerriero, 
pare sia stata assai comune e tanto profondamente radicata da 
SQstit.uirsi interamen~e alia concezlone biblica del Messia, Prin
cipe della Pace (16). Di questa nozione terrena ed esclusivista, 
sostenuta e favorita dall'infiuente partjto farisaico, ci resta una 
non fievole eco nei 18 Salmi di Salomone, dal XVIImo. dei qua
li.riproduciamo a titolo di saggio i seguenti versi : 

"Riguardu, Signore, e suscita loro illoro Re, Figlio di Davitl, 
N ell' epoca chc tu conosci, 0 Dio, perchc regni su I sraele, 

luo servo, 
E cingilo di jOTza perche disperda i princ~pi ingiustt 
E perchc liberi Gewsalemtne daUe gent i che la conculcano a 

morte ... 
A UOTa mdllner(i il [lopolo sa nto che reg(Jera con giustizia. 
It giudiclledr le tribli del popoZo salltificato dal Signore, Dio 

suo ... 
Gli stmnier£ non abiteramw piu con essi ... 
E avra al suo serV/:zio i po.poli pagani sotto il SILO yiogo ... 
Beati eo1oro che Vi1)'ranno in qnei Uiorni per contemplare In 

felicitd d'JsraeZe. 

(15) D. C. SI.MPSON "Juduism, the Religion in which Christ was edu
<'ated" in The Hi.~toIY of (!hristianlty in th e Light of Modem Know
ledge. LON:QON. 1929, p. 114. 

(16) M .. JONES. The New Testament in, the Twentieth Oentury. 2nd 
ed, LONDON 1924, p. 97. 
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N ella riunione (lellfl tribit che Dio (Jompira." (17). 
In questo clima di aspirazioni ed ansiosa attesa, di animo 

protes<) verso i1 prossimo Messia, non sarebbe facile a Cristo di 
manifestarsi per quello che era e di dire aUe folle: "Ecco, l'aspet
tat9 Messia son io"? Non aveva meravigliato i1 popo10 con i SUO! 
prodigi? Non n,veva ummagliat{) le turbe con l'esempio 1uminoso 
deLa sua carita operante? 

Ma contro ogni aspettativa, Gesn batte un 'altra via. Agli os
sessi che 10 pwclamavano "a Sauto di Dio" (Mc. 1,24), "il Pi
gIio di Dio" ii\1 c. Ill, ll-B) , "Gesu, Pigiio di Dio Altissimo" 
(ildc. V, 7), Jilgliiugiuuge di lacere. l?roibisce ai discepol! di farlo 
conmicere come Messia (M (:. VIII, ;30, L,{, \:)), attenua il fulgore 
dei suoi miracoli (Mc. I, -~l-·jA; V, 40; Vll, 0;4-36i. 

Aveva inculcato la fiducia nel Padre celeste, premunito con
tro i pericoli delle ricchezze. annunziato le beatitudiniin un lin
gnaggio limpido, piano, semplice. Jil per questa semplicita di lin
guagg'io, oltre che per la nuova corrente di pensiero che dffondeva, 
il suo insegnamento si disbngueva nettamente da quello dei fari
sei, ipocriti e fanatici nell'imposizione del loro rigidoletteralismo. 

Ma quando si tratto cli discorrere del regno messianieo uso 
tanto prndente riserbo cla strappare dai giudei rangoseiosa doman
cla: "E fino a quando terrai sospeso l'animo nostro? Se tu sei il 
Cristo diccelo chiaro" (Giov. X, 24). 

A veva esibito le sue credenziali divine: Il miraeolo; era pur 
necessario che rivelasse la natura della sua missione. Ma come la 
manifestera? 

Il Buzy riassume l'atteggiamento cli Gestl eosl: "ParLare del 
regno davanti a uditori GaWei, era delicato quanto parlare del 
AI essia. Da una parte, il grtoppo dei farisei e degli scribi spiavano 
ogni occasione per potersi scandalizzare, gridare alla pre.tesa, ve
dere una bestemmia; dall'a/tm. con il popolo, le cose minacciavano 
di volgere ill delirio, e qui il delirio conduceva direttamente a,l t.ra
gic-o. Da. un lato dunque, Gesu doveva guardars,: da suscettibilitiL 
altrettanto ombrose che vigilanti, dall' aUro lato, doveva cercare 
di evita're gli eccessi rli nna buonavolonia. che e+ra posta al servizio 
ili pregiudizi irredncib£li. 

111 a tacerc, non pot eva. Era ginnta l' ora di dichiara're, in quaZ
dw modo, l' oggetto della S1la. miss/one. Lo fece dtmque, sottornet-

(17) H. B. SWETE. The Psalms of Solomon, with the !ll'eek fragments of 
The Book of Enoch. CA::\fBRIDGE. 1899, pp. 20-22. 
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tendo la sua P(1;(().la a un sistema di prceanzioni ehe Gostitttisee per 
l'applLnto l'c"eonomia dclla rivela?l:onc mcssianiea" (18). 

Come non voieva anticipare l'ora delIa sua morte, porgendo a1 
Sin~drio l' occasiol1e di grid are farisaicamente a110 scandalo, cosi 
volevaancora evitare 1 \entusiasmo <.le-ne folIe, che le armi romane 
avrebbero soffocato ne1 sangue. Siccbe, quando il popolo, co1pito 
dal bagliore dei miracoii, in un lUornento di entusiasmo, cercava 
di capirlo ed acc1amarlo re, Gesu se ne svinco1ava e si 1'itirava solo 
sulla montagna (Giov VI,15). 

Ma vi e ulla ragione <.li piu. Non vo1eva permettere cbe nella 
sua persona, il popolo lluIl'altro scorgesse che l'incarnazione del
l'idea allora prevalente d'un Messia mistificato e falsato dalla ten
denza politicO-nazionale, di modo che le sue caratteristiche parti
colari e specificbe, segnate dai vaticini, fossero comunque offusca
te 0 1'ese irreconoscibili. 

Egii e il Fig-lio di Dio vivo (Matt. XVI, 16; }vlc. VIII, 20; 
Le. IX, 20). E la confessione esplicita di Pietro a Cesarea di Fi-
1ippi, che Cristo accogiie ed attribUlsee ad una isplrazione divina. 

Ma questa rivelazione piena. fonnale del suo carattere mes
bianieo, questa luce meridianae stata preeeduta da11e penombre 
de:l'alba pallida e nebbiosa delle parabole. Anche per la Tivelazio
ne eristiana. la Provvic1enza nOn ha fatto salti; ha seguito un p1'o
cesso graduale, progressivo. Senonche questa crescente luee sfol
goreggib nelle tenebre, ma le tenebre nOn la eonobbero (Giov, T, 
4) anzi 10 vollero respingere sin daI primo annunzio de11a sua im
minente comparsa. 

Preparazione al messaggio di Cristo, s'incentrava intorl1o a 
Giovanni Battista un movimento religioso.ascetico che raccoglie
va adepti di tutte le sfumature a da tutti gli strati soeiali : anime 
assetate di verita e c1i lu<:e, peccatori e pubblicani, gentili ... 

E tutto il popolo che la udiva e i pulJblieani stessi rendevano 
giustizia Cl Dio, faeendosi ba.ttezzare col battesimo di Giovanni; 
mentre i Farisei e i dottori della Zegge, non facendosi battezzare 
da lui, disprezzavano, a ,loro danno, i clisegni di Dio (Le. VII, 
29-30) . 

L'opposiziolW al Vangelo da parte c1egli fleribi e dei farisei si 
era' dun que iniziata assai per tempo. Essa andra inasprendosi a 

(18) D." BUZY. Introduction aUK paraboles evangeliques. PARIS. 1912 
p. 382. 
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misura del graduale diradarsi delle nubi ehe in qualehe modo ve
lavano la natura e la missione di Cristo. 

Giovanni, perp, aveva incantato le fo11e. Il suo prestigio era 
grande. (lVlatt. XXI, 26; Lr. XX, 6). Andrea, Pietro, Giaeorno, 
Giovanni e Natanaele, tra i primi discepoli ehiamati dal maestro, 
avevano subito il faseino e l'allenamento spirituale del Battista. 

Sicehe, quando il Maestro sostituiva il Precursore, rinchiuso 
ormai in una prigione, questa folla val'iopinta era gia anelante. e 
pl'otesa verso il Regno dei Oieli che voleva pl'endere d'assalto : Drzi 
giorni ell: Giovanni Battista-dil'a Gesll tessendogli l'elogio-sino 
ad ora, il 'regno dei oieli e TJreso a jorza e i viDllen.ti se ne impadro
nisoono (Matt. XI, 12), ovvero come Ri esprime, forse eon mag
gior chiarezza, San Luca : Dct quel momento (dal tempo di Gio
vanni) ·vien annnnziato il regno di Dio e riasruno si sjor.za di en
trarvi (Lo. XVI, 16), 

A questa moltitudine ansiosa, ancora un po' greggia, ma sin
eeramente desiderosa della verita, che faceva resSa per entrare 
nel regno di Dio, Gesl1 parIava in maniera semplice, e un po' 8en
za tutte quelle riserve e quelle frasi velateehe adottera piil tardi. 
La fase preparatoria era ormai oltrepassata : Il tempo e rompit~to, 
il regno di Dio e vicino; oonvertitevi dunque e oredete nel Van
gelo (Mo. I, 15). 

Cristo aveva inaugurato il regno dei cieli. 

(continua) 




