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CAPITOLO 8  
 

GENERI LETTERARI 
 
Una pa r te  impor tan te  de l l ' insegnamen to  d i  Gesù  c i  è  s ta ta  
t ramandata  in  pa rabo le .  D i  qu i  l a  necess i tà ,  per  i  c r is t ian i ,  d i  
comprende re  esa t tamente  che  cosa  Gesù vo lesse  d i re  con  questa  
pa r t i co la re  fo rma d i  d i sco rso .  S i  d i ce  ta l vo l ta  che  le  pa rabo le  sono  
cos i  semp l ic i  e  na tu ra l i  che  s i  cap iscono da  se ,  MA Non è  esa t to .  
Ch i  lo  pensa  r i sch ia  d i  " t rova re  tu t to  fac i le "  pe rché  r i t rova  sem pre  e  
dapper tu t to  so lo  le  p rop r ie  idee ,  senza  ve ramente  cap i re  que l le  d i  
Ch i  g l i  pa r la .   
Anche  la  ch iesa  Cr i s t iana  ha  spesso  t ra t ta to  le  pa rabo le  come uno 
specch io  in  cu i  con temp la re  la  p rop r ia  facc ia  anz iché  ce rca re  d i  
d isce rne rv i  ve ramen te  i l  Vo l to  e  lo  sgua rdo  d i  que l l 'A I t ro  che  le  pa r la  
e  magar i  la  con te s ta .  
 
Questo scr i t to  in tende s t imolare  a  n on accontentars i  de l le  
in terpre taz ion i  ab i tua l i  e  s tereot ipa te ,  ma a  cercare  d i  capi re  che 
cosa Gesù vo lesse  veramente  d i re  ne l la  Pa les t ina  d i  vent i  secol i  
fa  e  che  cosa dica  a  noi  oggi  con le  Sue parabole .   
Solo r ipor tando le  parabole  ne l  quadro de l  loro  tempo s i  può 
percepi re  non so l tanto l ' i ron ia ,  la  v ivac i tà  e  in  par i  tempo la  
ser ie tà  de l  d iscorso di  Gesù,  ma anche e  soprat tu t to  l 'u rgenza 
pressante  de l  Suo appe l lo  a  cambiare  v i ta  e  menta l i tà .  
 
Gesù,  in  quanto  eb reo ,  educa to  ne l la  t rad iz ione  re l i g iosa  e  cu l tu ra le  
de l  Suo  popo lo ,  amava pa r la re  pe r  immagin i .   
G ià  l 'An t ico  Tes ta mento  p resen ta  le  g rand i  ve r i tà  de l la  f ede  e  de l la  
v i t a  non  in  f o rmu la z ion i  as t ra t te  ma con  pa ragon i ,  a l lego r ie ,  
pa rabo le  e  ges t i  s imbo l i c i  c ioè  con  immag in i .  C iò  accade 
spec ia lmente  ne i  p ro fe t i .  
 

Eccone a lcuni  ben  not i :  

•  «Ogni  carne e  come l ' e rba . . .»  ( Is .  40:6 ) .  

•  Dio «s 'ammanta  d i  luce  come di  una ves te ,  d is tende i  c ie l i  
come una tenda , ,  (Sa lmo 104:2 ) .  

•  «Ismaele  sarà  come un as ino se lva t ico» (Gen.  16:12 ) .  

•  Babi lonia  che oppr ime  Is rae l e  è  una «esa t tr ice  d 'oro>> ( Is .  
14:4 ) .  I  ca lde i  sono come "co lu i  che s i  car ica  d i  pegni"  
(Hab.  2 :ó ) .  

•  Quando Dio par la  è  come quando « i l  leone rugge» (Amos 
3:8 ) .  

•  I l  p ro fe ta  è  «come una colonna di  fe rro ,  come un muro di  
rame» (Ger .  1 :1  8 ) .  

•  I l  popolo è  come due canestr i  d i  f ichi  (Ger .  24 ) .  
 

1. LE ALLEGORIE 
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Si  t rovano sop ra t tu t to  ne i  l ib r i  p iù  recen t i  de l l 'A .T .  (per  es .  Ezech .  
cap .  16 ;  17 ;  19 ;  31 ;  Sa lmo 80 :8 -16 ;  Dan.  cap .  2 ;  4 ;  7 ;  8  ecc . ) .  L 'a l le -
go r ia  è  una  descr i z ione  o  una  s to r ia  i n  cu i  ogn i  pa r t ico la re  ha  un  
senso  f i gu ra to .  Ta lvo l ta  la  desc r i z ione  è  ve ros im i le ,  ma  spesso  è  
fan tas t i ca ;  quando l 'a l lego r ia  è  lunga  e  compl i ca ta  d i ven ta  una  
spec ie  d i  l in guagg io  c i f ra to ,  che  s i  può  comprende re  so l tan to  quando 
se  ne  ha  la  ch iave .  

 
"Tu ,  o  re ,  gua rdav i ,  ed  ecco  una  g rande  s ta tua ;  ques ta  s ta tua ,  
che  e ra  immensa e  d i  uno  sp lendo re  s t rao rd ina r io ,  s i  e rgeva  
d inan zi  a  te ,  e  i l  suo  aspe t to  e ra  te r r ib i le .  La  tes ta  d i  ques ta  
s ta tua  e ra  d 'o ro  f ino ;  i l  suo  pe t to  e  le  sue  b rac c ia  e rano  
d 'a rgen to ;  i l  suo  ven t re  e  le  sue  cosce  d i  rame ;  l e  sue  gambe d i  
fe r ro ;  i  suo i  p ied i  in  pa r te  d i  fe r ro  e  in  pa r te  d 'a rg i l la .  Tu  s tav i  a  
gua rda re ,  quand 'ecco  una  p ie t ra  s i  
s taccò ,  sen za  ope ra  d i  mano,  e  co lp i  i  p ied i  d i  fe r ro  e  d 'a r g i l la  
de l la  s ta tua ,  e  l i  f ran tumo .  A l lo ra  i l  fe r ro ,  l 'a rg i l l a ,  i l  rame,  
l 'a rgen to  e  l 'o ro  fu ron  f ran tumat i  ins ieme ,  e  d i ven ta rono  come la  
pu la  su l le  a ie  d 'es ta te ,  e  non  se  ne  t rovò  p iù  t racc ia ;  ma la  
p ie t ra  che  aveva  co lp i to  l a  s ta tua  d i ven to  un  g ran  monte ,  che  
r iemp i  tu t ta  la  te r ra  (Dan.  2 :31 35 ) . "  

Questa  a l legor ia  ha  qualche e lemento verosimi le ,  p .  es .  
l 'es is tenza  di  una s ta tua  composta  d i  var i  meta l l i ,  ma ha  anche 
mol t i  e lement i  fantast ic i ,  come i l  fa t to  che la  s ta tua  s i  rompa in 
pezz i  così  p iccol i  che  i l  vento l i  por ta  v ia  o  i l  fa t to  che la  p ie t ra  
caduta  da l  monte  s i  t ra sformi  in  una montagna.  La  cosa  più  
notevo le  è  che tu t t i  i  par t icola r i ,  anche quel l i  p iù  fantas t ic i ,  
hanno un  prec iso s igni f icato  vo lu to da l I 'au tore ,  come s i  può 
consta ta re  ne l la  spiegaz ione de l l 'a l legor ia  in  Dan.  2 :37 -45 .   
S i  può anche  osservare  che,  senza la  spiegazione,  d i f f i c i lmente 
s i  capi rebbe che cosa  i l  racconto vogl ia  d i re .   
Una  a l legor ia  come questa  è  u t i le  per  t rasmet tere  un messaggio 
d i  incoraggiamento in  tempo di  persecuz ione,  senza che gl i  
avversar i  ne  capiscano i l  senso.  
 

"Tu  t raspo r tas t i  da l l 'Eg i t to  una  v i te ;  cacc ias t i  le  na zion i  e  l a  
p ian tas t i ;  tu  sgombras t i  i l  te r reno  d inan zi  a  le i ,  ed  essa  mise  
rad ic i ,  ed  empi  la  te r ra .  I  mont i  fu ron  cope r t i  de l la  sua  ombra  e  i  
suo i  t ra l c i  fu ron  come ced r i  d i  D io .  S tese  i  suo i  rami  f ino  a l  
mare ,  e  i  suo i  rampo l l i  f ino  a l  f i ume .  Pe rché  ha i  tu  ro t to  i  suo i  
r i pa r i ,  s i  che  tu t t i  i  passan t i  la  spog l iano?  I l  c ingh ia le  de l  bosco  
la  devas ta  e  le  bes t ie  de l la  campagna ne  fanno i l  lo ro  pasco lo .  
O  D io  deg l i  ese rc i t i ,  deh ,  r i to rna ;  r igua rda  da l  c ie lo ,  e  ved i ,  e  
v i s i ta  ques ta  v igna ;  p ro tegg i  que l  che  la  tua  des t ra  ha  p ian ta to  e  
i l  rampo l lo  che  ha i  fa t to  c resce r  fo r te  pe r  te .  Essa  è  a rsa  da l  
fuoco ,  è  rec isa ;  i l  popo lo  pe r isce  a l la  minacc ia  de l  tuo  vo l to . "  
(Sa lmo 80 :8 -16 )  

Questa  a l legor ia ,  come anche  quel le  de i  capi to l i  16  e  23  d i  
Ezechie le ,  s i  r i fer isce  a l la  s tor ia  d i  Is rae le .  La  menzione  
de l l 'Eg i t to ,  e  spec ia l mente  quel la  de l  popolo,  fa  pres to capire  d i  
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che cosa  s i  t ra t t i  anche  senza l 'agg iunta  d i  una spiegazione 
par t icola reggia ta .   
In  questo caso l 'a l legor ia  ' t rasparente"  serve  sopra t tu t to  a  
s in te t i zzare  una s tor ia  e  a  favor i re  la  r i f less ione  su  d i  essa .  
Anche  qui  s i  mescolano e lement i  veros imi l i  (g l i  an imal i  che  
devas tano la  v igna quando la  c in ta  è  ro t ta )  e  a l t r i  fantast ic i  ( la  
v igna che  r iempie  la  ter ra  e  s pinge  i  rami  f ino a l  mare ) .  Ma i l  
fa t to  p iù  cara t ter is t ico  è  che,  come in  ogni  a l legor ia ,  quas i  tu t t i  i  
par t icola r i  de l  tes to hanno un senso f igura to;  
 

2. LE PARABOLE 
 
"La  Pa rabo la  è  una  b reve  s to r ia  o  na r razione  t ra t ta  da l la  v i ta  
de l l 'uomo o  da l la  na tu ra ,  NO N necessa r iamente  r i fe r i ta  ad  un  
fa t to  rea lmente  accadu to ,  ma ve ros imi le  e  conce rnen te  qua lcosa 
d i  ve ramente  fami l ia re  a  ch i  asco l ta  o  legge  CON LO SCOPO DI  
INSEGNARE UNA VERITA '  SPIRITUALE. . .  
Essa  è  UN METODO DELL 'ARTE ORATORIA usa to  pe r  i l lus t ra re  
una  ve r i tà  mora le  t rami te  un  pa ragone  t ra t to  da l la  v i ta  d i  tu t t i  i  
g io rn i . "  (E l ia  P renc ipe )  
 

Ne l l 'A .T .  s i  con tano  in  tu t to  c inque  o  se i  pa rabo le  ve re  e  p rop r ie .  2  
Sam.  12 :1 -4 ;11  Sam.  14 :4 -21 ;1  Re 20 :39 ;  I s .  5 :1 -7 ;  I s .  28 :23 -29 ;  e  
s i  può  agg iunge re  G iud .  9 :8 -15 .  La  p iù  famosa  è  senza  dubb io  que l la  
che  i l  p ro fe ta  Nathan  na r ra  a  Dav ide  pe r  f a rg l i  comprende re  i l  suo  
pecca to  (2  Sam.  12 :1 -4 ) .  I l  re  Dav ide  aveva  fa t to  mor i re  Ur ia  dopo 
ave r  commesso adu l te r io  con  la  mog l ie  d i  lu i  (2  Sam1-4 ) . . .  e  Nathan  
raccon ta :  
 

"V 'e rano  due  uomin i  ne l la  s tessa  c i t tà ,  uno  r icco  e  uno  po ve ro .  
I l  r i cco  aveva  peco re  e  buo i  in  g rand iss imo  numero ;  ma  i l  povero  
non  aveva  nu l la ,  fuo rché  una  p icco la  agne l l ina  ch 'eg l i  aveva  
compra ta  e  a l l eva ta ;  essa  g l i  e ra  c resc iu ta  in  casa  ins ieme a i  
f ig l io l i ,  mang iando i l  pane  d i  lu i ,  bevendo a l la  sua  coppa e  
do rmendo su l  suo  seno;  ed  essa  e ra  pe r  lu i  come una  f ig l iuo la .  
Or  essendo a r r iva to  un  v iagg ia to re  a  casa  de l l 'uomo  r i cco ,  
ques t i ,  r i sparmiano  !_  s  e  peco re  e  i  suo i  buo i ,  non  ne  p rese  pe r  
p repa ra r l i  le . ,  pas to  a l  v iagg ia to re  ch 'e ra  cap i ta to  da  lu i ;  ma 
p ig l i ò  l 'agne l la  d i  que l  pove ro  uomo,  e  ne  fece  de l le  v i vande 
co lu i  che  g l i  e ra  venu to  in  casa"  
Dav ide  s i  ad i ra  con t ro  que l  r i cco  e  g l i  p romet te  t remend i  
cas t igh i :  Na than  conc lude :  «tu  se i  que l l 'uomo !» .  

I l  racconto di  Na than non ha  nessun d i re t to  rappor to  con la  
v icenda  d i  Davide  e  i  par t icolar i  de l la  parabola  (per  es .  che  i l  
povero aveva a l leva to l 'agnel la  ins ieme con i  suo i  f ig l i ,  v .3 ;  o  
che i l  r icco ha  r icevuto una vis i ta ,  (v .4 )  non hanno nessun senso 
f igura to  o  s imbol ico,  ma  servono sempl icemente  a  rendere  p iù  
avvincente  e  verosimi le  i l  racconto.  L 'e f f icac ia  de l la  parabola  
cons is te  ne l  condurre  i l  d iscorso  f ino a  un punto  cu lminante  a  
par t i re  da l  quale  tu t ta  una s i tuaz ione r i ceve  una  luce  o un 
s igni f ica to  par t icola re .   
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Nel la  nos tra  parabola  i l  punto culminante  s i  raggiunge quando la  
condot ta  de l  r icco appare  veramente  odiosa e  i l  re  reagisce;  
a l lora  i l  p ro fe ta  può di re :  « tu  se i  quel l 'uomo! » .  S i  not i  che  i l  re  
Davide  non ne  r icava  un insegnamento genera le  sul  pecca to,  ma 
un  appel lo  prec iso  a  cambiare  la  sua  con dotta  a l tezzosa e  
soddis fa t ta  in  un umi le  pent imento .  Mol te  parabole  d i  Gesù sono 
costrui te  ne l lo  s tesso modo:  dopo aver  por ta to  i l  rac conto f ino 
a l  punto  cu lminante  Gesù d i rà  o  lascerà  in tendere :  « Così  agisce  
D io. . . »  oppure  «Cos i  succederà  a  voi . . .» .  
 
E '  mol to  impor tante  notare  le  d i f fe renze  t ra  a l legor ia  e  parabola :   

•  l a  p r ima ,  l 'abb iamo de t to ,  a t t r ibu isce  a  ogn i  de t tag l io  un 
s ign i f i ca to  f i gu ra to  e  qu ind i  s i  p res ta  bene  a  comun ica re  una  
conoscenza ,  a  sp ie ga re  un  segu i to  d i  f a t t i ,  ad  annunz ia re  una  
ser ie  d i  even t i  fu tu r i  e  perc iò  a  ra f fo rza re  la  res is tenza  e  la  
pe rseve ranza .   

•  La  parabo la  invece  concent ra  tu t ta  l a  sua  car i ca  su  un  pun to  so lo ,  
ha  qu ind i  una  g rande  fo rza  d 'u r to  e  s i  p res ta  bene a  sca r d ina re  
una  ce r tezza  o  un 'ab i tud ine  o  una  p rass i  acqu is i ta ,  per  
rovesc ia r le .  

•  La  pa rabo la  è  sopra t tu t to  s t rumento  d i  a t tacco ,  d i  po lem ica :  è  fa t -
ta  pe r  ap r i re  g l i  occh i  a l la  gen te ,  è  un  appe l lo  a  camb ia re  modo  d i  
vede re  e  d i  f a re ;  l ' a l legor ia  invece  è  p iu t t os to  s t rumento  d i  d i f esa ,  
d i  conso l idamen to ,  d i  conse rvaz ione .   

•  L 'a l legor ia  può  ave re  un  des t ina ta r io  gener i co ,  ment re  la  pa rabo la  
tende  a  concent ra rs i  su  des t ina ta r i  p rec is i .   

È  fac i le  comprendere  che,  passa ta  la  s i tuaz ione incandescen te  
che mot iva  la  parabola ,  le  generaz ioni  seguent i  TENDANO 
ERRONE AMENTE a  inte rpre tar la  a l legor icamente .  
 
G ià  ne l l 'A.T .  s i  t rovano de i  cas i  mis t i :   

•  pe r  es .  la  pa rabo la  d i  I s .  5  :1 7  in  cu i  i l  p ro fe ta ,  so t to  fo rma d i  una 
canzone d 'amore ,  par la  d i  una  «v igna» ,  pe r  po i  r i ve la re  che  la  
v igna  è  I s rae le .  Pa ragonando  ques ta  pa rabo la  de l la  v igna  con  
que l la  d i  Na than  ( I I  Sam.  12 )   

•  con  l 'a l lego r ia  de l  Sa lmo 80 :8 -16 ,  s i  scopre  che  que l la  d i  I sa ia  e  
in  rea l tà  una  pa rabo la  ma tende a  som ig l ia re  a  un 'a l legor ia :  i l  
raccon to  è  anco ra  na tu ra le  e  non  fan tas t i co ,  ma una  buona pa r te  
de i  pa r t ico la r i  hanno  un  s ign i f i ca to  f i gu ra to :  la  to r re  e  i l  to rch io  
(v .2 )  non  hanno  s ign i f i ca to  spec ia le ,  ma  i  lavo r i  de l  v .2  ne l  l o ro  
ins ieme ind icano  la  cu ra  d i  D io  pe r  i l  Suo  popo lo ,  l 'uva  è  la  
re t t i tud ine ,  l e  lambrusche  la  ma lvag i tà ,  ecc .  

 
Anche  ne l  Nuovo Testamento  s i  t rovano a lcune  parabole  che in -
c l inano verso  l 'a l legor ia  o  che hanno a lcuni  e lement i  a l legor ic i  
d i  cui  occorre  tener  conto.   
Non è  sempre  fac i le  sape re  se  ce r t i  t ra t t i  a l lego r ic i  f osse ro  ne l le  
i n tenz ion i  d i  Gesù  o  s iano  dovu t i  a  co lo ro  che  ann i  dopo  hanno 
t rasmesso  o ra lmen te  le  pa rabo le  p r ima che  ven isse ro  messe  pe r  
i sc r i t to  PER MEGLIO REALIZZARE LO SCOPO che  s i  p re f iggevano 
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d i  ragg iunge re ,  PUR SENZA ALTERARNE IL  SENSO DATONE DA 
CRISTO STESSO.  
 

Ne l l 'A.T .  sono s ta te  individuate  a lmeno una t rent ina  d i  
P ARABOLE MUTE.  Sono,  per  così  d i re ,  de l le  parabole  in  az ione:  
de i  ges t i  che  i l  pro fe ta  compie  per  rendere  chia ro i l  suo 
messaggio,  per  impr imer lo  ne l la  mente  deg l i  as tant i  e  anche per  
ant ic iparne s im bol icamente  i l  compimento.   
Ta lvo l ta ,  ne l la  mente  degl i  autor i ,  ques te  ant ic ipaz ion i  
s imbol iche  sono des t ina te  ad a f f re t tare  l ' evento s imboleggia to,  
quas i  a  impr imergl i  la  forza  necessar ia  perché accada:  VERI 
EPROPRI  MIMI  o ,  se  vogl iamo,  MESS AGGI  S ILENZIO SI  E  V ISIVI  
CHE PREP ARANO IL  TERRENO AI  MESS AGGI  UDIT IVI .  

 

•  Geremia  c i rcola  per  Gerusa lemme con un giogo sul  col lo  per 
s imboleggiare  la  prossima caduta  de l la  c i t tà  sot to  Babi lon ia ,   

•  Anania ,  fa lso  profeta ,  s i  se rve  anche  lu i  d i  un «gesto 
s imbol ico»:  prende i l  g iogo d i  Geremia  e  lo  spezza ,  a  indicare  
(cosa non avve nuta ! )  I ' immi nente  l iberaz ione da i  babi lonesi  
(Ger .  28 ) .   

•  Ancora  Geremia  rompe una brocca in  presenza di  tes t imoni  
per  sot to l ineare  che  D io  così  spez zerà  questo  popolo. . .  come 
s i  spezza  un vaso  d i  vasaio . . . ,  (Ger .  19:10  1  1 ) .   

•  Così  Ezechie le  fa rà  un buco ne l  muro e  usc i rà  d i  l i  a  
s imboleggiare  la  fuga  degl i  es i l ia t i  (Ezech.  12:1 -16 )  o  s i  
tagl ie rà  barba  e  cape l l i  d is truggendol i  e  d isperdendol i  come 
s imbolo de l la  d ispers ione di  Israe le  (Ezech.  5 :1 -17 ) .   

•  Isa ia  darà  nomi  s imbol ic i  a i  suo i  f ig l i  ( Is .  8 :1 -4 ) .   

•  Prima  d i  loro Ahi ja  aveva s t rappato in  dodic i  pezz i  i l  suo 
mante l lo  dandone diec i  a  Geroboamo e  profe t i zzando lo 
sc isma del le  d iec i  t r ibù  ( I  Re  11:29  se . ) .  

 
Anche Gesù ha  compiuto numerosi  a t t i  d i  ques to  genere  con i  
qua l i  in tendeva dare  lo  s tesso  messaggio che dava  con le  
parabole  racconta te  (MESS AGGI  UDIT IVI )  e  con  le  a l t re  immagini  
e  paragoni  d i  cui  s i  se rviva  ne l  suo insegnamento. . .   

•  L 'essere  andato d i  proposi to  a  tavo la  con Zaccheo (Lc .  19:5 ) ,    

•  la  sua fami l ia r i tà  con i  «pubbl ican i»  (c ioè  con gl i  odia t i  
esa t tor i  de l  f isco  romano) ,  indica  che Dio r ivo lge  i l  buon an -
nunz io  appunto a  questa  gente  emarginata;  la  s tessa  sce l ta  
de i  Dodic i  an nuncia  " la  cos t i tuz ione di  un Nuovo popolo  d i  
D io",  che  ha  per  capost ip i t i  non de i  pre la t i  o  de i  pr inc ip i ,  ma 
a lcuni  ar t ig ia n i ,  un prof i t ta tore ,  a lcun i  ind ividui  
per icolosamente  vic in i  ad  ambien t i  sovvers ivi  ed a l t r i  cos ì  
oscur i  che  non se  ne  r icorda nemmeno esa t tamente  i l  nome.  

•  Al t r i  gest i  s imbol ic i  d i  Gesù so no l 'as tensione da l  d ig iuno 
(Mc.  2 :19 ) ,   

•  i l  soprannome "Cefa" dato a  P ie tro ,   

•  la  pur i f icaz ione de l  tempio,   

•  l ' ingresso in  Gerusalemme,   

•  la  sce l ta  d i  un as ino come cavalca tura ,   
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•  l 'u l t ima cena,  annunc io e  ant ic i paz ione de l  banchet to  
messianico ne l  Regno d i  Dio:  sono tu t t i  ges t i  s imbol ic i  o ,  se  
s i  pre fer isce ,  parabole  in  az ione (MESS AGGI  V ISIVI ) .  

Dunque,  anche Gesù ha  usa to  " l ' a r te  f igura ta"  ( i  mimi  o ,  se  
vogl iamo,  i  messaggi  v is iv i ! )   
 
Gesù,  quindi ,  è  bene  inser i to  ne l la  menta l i tà  e  ne l la  t radiz ione 
b ib l ica  de l  par lare  per  immagin i .  I  te rmini  d i  paragone che Egl i  
adopera  vanno quind i  in tes i  secondo l 'uso  che  avevano 
acquis ta to ne l la  t radi z ione  cu l tura le  Ebra ica:  
— I l  padre ,  i l  padrone,  i l  re ,  rappresentano Dio;  
— la  mie t i tura  rappresenta  la  f ine ,  i l  g iud iz io ,  l ' in te rven to d i  Dio;  
— i l  banchet to ,  le  nozze ,  i l  v ino,  s imbol i  d i  g io ia ,  indicano i l  

Regno d i  Dio;  i  convi ta t i  sono i  credent i ;  
— la  v igna è  i l  popolo d i  D io ,  Is rae le ;  
— i  servi tor i :  quando s i  t ra t ta  d i  servi tor i  d i  Dio ,  sono i  capi  de l  

popolo ,  i l  g ruppo d i r igente . . . . .  
 

INS ISTO,  PERO' ,  NEL DIRE CHE NON SI  DEVE 
ALLEGORIZZARE TUTTO,  COME SE TUTTO 
AND ASSE CONSIDERATO METAFORICAMENTE 
O SIMBOLICAMENTE:  questo lo  fanno solo le  
se t te  e  v iene esc lus ivamente  da l  d iavo lo !  

 
Occor re  in f ine  d i s t ingue re ,  ne l  caso  d i  Gesù ,  t ra  l e  pa rabo le  ve re  e  
p rop r ie  e  le  mo l te  a l t re  immagin i  b rev i  e  s in te t i che ,  semp l i c i  
pa ragon i  che  compa iono  ne l le  pag ine  de l  Vange lo :   

•  i  campi  sono  b ianch i  da  m ie te re ;   

•  l a  messe  è  g rande ma  poch i  sono  g l i  ope ra i ;   

•  i  rami  de l  f i co  gon f iandos i  d i  l in fa  an nunz iano  l 'es ta te ;   

•  i l  pas to re  met te  la  v i ta  pe r  le  peco re ;  i l  med ico  v iene  pe r  i  
ma la t i  e  non  pe r  i  san i ;   

•  l ' uomo fo r te  è  le ga to  e  la  sua  casa  sacchegg ia ta ;   

•  Sa tana  cade da l  c ie lo  come un  fu lm i ne ;   

•  l a  toppa  nuova  non  s ta  su l  ves t i to  vecch io  né  i l  v ino  n uovo  
neg l i  o t r i  vecch i ;   

•  i l  d ig iuno  non  s i  add ice  ag l i  amic i  de l lo  sposo  ecc .  ecc .   
 
Si  t ra t ta  d i  immagin i  che  annunz iano  la  sa lvezza  e  la  a f fe rmano ,  e  
come ta l i  sono  dest ina te  essenzia lmente  a i  d iscepol i .   
 
Le  parabole ,  i nvece ,  ne l le  qua l i  l ' immag ine  è  sv i l uppa ta  f ino  a  
d i ven ta re  un  ep isod io  o  una  s to r ia  (s ia  pure  s ingo la re  e  inso l i ta ,  a  
vo l te )  sono ,  come s i  è  de t to ,  sono s t rument i  d i  po lem ica ,  d i  d i f esa 
e  d i  a t tacco ,  . . .  des t ina t i  sopra t tut to  agl i  avversar i .   
E s i  cap isce :  i l  semp l i ce  pa ragone ha  un  ca ra t te re  pe ren to r io  che  
r i ch iede  acce t taz ione  immed ia ta ;  la  na r raz ione  invece  pe rmet te  d i  
"p rende re  per  mano l 'avve rsa r io "  e  d i  con du r lo  su l  p rop r io  te r reno ,  
a lmeno pe r  tu t ta  l a  p r ima pa r te  de l la  s to r ia  (che  spesso  è  un  fa t to  
comune o  una  na r raz ione  g ià  no ta ) ,  qu ind i  in  un  ce r to  senso 
d isa rmar lo  p r ima  che  la  conc lus ione  de l la  pa rabo la ,  spesso  ina t tesa  
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e sorp rendente ,  lo  co lp i sca  e  lo  obb l igh i  a  vede re  le  cose  so t to  una 
nuova  luce .   
E comunque,  quando la  parabola  è  racconta ta  in  casa deg l i  
avversar i  (Gesù e ra  ta lvo l ta  a  cena da  un far iseo) ,  può permet -
tere  a l  nar ra tore  d i  essere  dras t ico  senza  essere  ma leducato e  
a l l 'anf i t r ione ( i l  nemico)  d i  r i f iu ta r la  senza essere  scortese .  

3. LE FAVOLE 
"  La  favo la  è  una  s to r ia  i r rea le ,  immag ina r ia ,  ne l la  qua le  an ima l i  e  
ogge t t i  inan imat i  par lano  e  rag ionano  come se  fosse ro  esse r i  
uman i .   

•  In  G iud  9 .7 -20  è  r i po r ta ta  la  favo la  che  raccon tò  G io tam  

•  In  2  Re 14 .9 -10  è  r ipo r ta ta  la  favo la  raccon ta ta  da  Gioas  
La  favo la  NON CONTIENE NIENTE DI  REALE,  TRANNE IL  SUO 
SIGNIF ICATO:  DUNQUE è  BE N DIVERSA DALLA PARABOLA CHE, 
INVECE,  POTREBBE BENISSIMO VERIF ICARSI  COME UNA 
STORIA  VERA.  

 

4. LA SIMILITUDINE 
La s imi l i tud ine  è  i l  con f ron to  t ra  due  ogget t i  d i ve rs i  con  
l ' ind icazione  de l  rappo r to  d i re t tamente  espressa .  

•  "que l l ' uomo è  come un  leone" ,  ad  esemp i o ,  pe r  ind icare  che 
QUELL 'UOMO NON E '  UN LEONE MA E '  FORTE COME SE LO 
FOSSE!  

•  Una be l la  s imi l i tud ine  b ib l i ca  s i  t rova  in  I s  5510 .11 ,  dove  la  
p iogg ia  e  la  neve  che  cadono  da l  c ie lo  sono  pa ragona te  a l la  
Pa ro la  che  p rov iene  da  Dio .  

Ta lvo l ta  la  pa rabo la  è  cons i de ra ta  una  g rande  s imi l i tud ine  (spesso 
s i  pa r la  d i  s imi l i tud in i  pa rabo l iche ! )  

•  Un esemp io  d i  ques to  po t rebbe  essere  " l 'uomo  sagg io"  d i  Mt  7 :  
eg l i  cos t ru isce  la  sua  casa  su l la  rocc ia  NON COME IL  PAZZO 
CHE LA  COSTRUISCE SULLA SABBIA !  

 

5. LA METAFORA 
La  meta fo ra  cons is te  ne l  met te re  ins ieme due  ogge t t i  d i ve rs i  
senza  ind ica rne  i l  ra f f ron to :  una  cosa  è  de t ta  esse re  un 'a l t ra !  

•  Un esempio  po t rebbe essere :  "que l l 'uomo è  UN LEONE (manca 
i l  " come"  de l  pa ragone ! )  

•  Una  meta fo ra  b ib l i ca  è  Lc  13 .32 ,  dove  Gesù  ch iama  Erode  "una  
vo lpe" !  

In te rp re ta re  le t te ra lmente  una  meta fo ra  d i ven te rebbe  t rag ico . . .  e  
s i  cap isce  ch ia ramente !  

 
6.  IL PROBERBIO 

I l  p rove rb io  a f fe rma  in  poche  pa ro le  qua lcosa  d i  fac i lmente  
comprens ib i l e  e  d i  r i conosc iu ta  sap ien za  che ,  a l t r iment i ,  av rebbe  
b isogno d i  una  magg io re  es tens ione . "  (E l ia  P renc ipe)  

•  Sono famos i  tu t t i  que l l i  de l  re  Sa lomone,  AD ESEMPIO.  
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7. IL GESTO 
Si  t ra t ta  semp l i cemente  d i  GESTI  che ,  pe rò ,  vengono mess i  pe r  
i sc r i t to  e  S I  PRESNTANO COME "MESSAGGI  MUTI"  (MESSAGGI  
V ISIVI ) ,  INTESI  SOPRATTUTTO A "PREPAR ARE L 'UDITORIO"  pe r  
quando a r r i ve rà  IL  MESSAGGIO UDIT IVO (VERBALE) .   
Spesso  IL  GESTO SI  PRESENTA COME UNA PARABOLA MUTA,  
un  MESSAGGIO SILENZIOSO E  POTENTE CHE TENDE A  FAR 
RIFLETTERE,  A  RICHIAMARE NELLA MENTE DELLO 
SPETTATORE S ITUAZIONI  ANALOGHE, . . .  O  SEMPL ICEMENTE A 
PREPARARE L 'ASCOLTATAORE ALL ' IMMINENTE "MESSAGGIO 
VERBALE" .  

 

Ne l l 'A.T .  sono s ta te  individuate  a lmeno una t rent ina  d i  
"P ARABOLE MUTE" ("GESTI" ) .  Sono,  per  così  d i re ,  de l le  
parabole  in  az ione:  de i  ges t i  che  i l  pro fe ta  compie  per  rendere 
chia ro  i l  suo messaggio ,  per  impr imer lo  ne l la  mente  deg l i  as tant i  
e  anche per  ant ic iparne  s imbol icamente  i l  compimento.   
Ta lvo l ta ,  ne l la  mente  degl i  autor i ,  ques te  ant ic ipaz ion i  
s imbol iche  sono des t ina te  ad a f f re t tare  l ' evento s imboleggia to,  
quas i  a  impr imergl i  la  forza  necessar ia  perché accada:  VERI 
EPROPRI  MIMI  o ,  se  vogl iamo,  MESS AGGI  S ILENZIOSI  E  V ISIVI  
CHE PREP ARANO IL  TERRENO AI  MESS AGGI  UDIT IVI .  

 

•  Geremia  c i rcola  per  Gerusa lemme con un giogo sul  col lo  per 
s imboleggiare  la  prossima caduta  de l la  c i t tà  sot to  Bab i lon ia ,   

•  Anania ,  fa lso  profeta ,  s i  se rve  anche  lu i  d i  un «gesto 
s imbol ico»:  prende i l  g io go d i  Geremia  e  lo  spezza ,  a  indicare  
(cosa non avve nuta ! )  I ' imminente  l iberaz ione da i  babi lonesi  
(Ger .  28 ) .   

•  Ancora  Geremia  rompe una brocca in  presenza di  tes t imoni  
per  sot to l ineare  che  D io  così  spez zerà  questo  popolo. . .  come 
s i  spezza  un vaso  d i  vasaio . . . ,  (Ger .  19:10  1  1 ) .   

•  Così  Ezechie le  fa rà  un buco ne l  muro e  usc i rà  d i  l i  a  
s imboleggiare  la  fuga  degl i  es i l ia t i  (Ezech.  12:1 -16 )  o  s i  
tagl ie rà  barba  e  cape l l i  d is t ruggendol i  e  d isperdendol i  come 
s imbolo de l la  d ispers ione di  Israe le  (Ezech.  5 :1 -17 ) .   

•  Isa ia  darà  nomi  s imbol ic i  a i  suo i  f ig l i  ( Is .  8 :1 -4 ) .   

•  Prima  d i  loro Ahi ja  aveva s t rappato in  dodic i  pezz i  i l  suo 
mante l lo  dandone diec i  a  Geroboamo e  profe t i zzando lo 
sc isma del le  d iec i  t r ibù  ( I  Re  11:29  se . ) .  

 
Anche Gesù ha  compiuto numerosi  a t t i  d i  ques to  genere  con i  
qua l i  in tendeva dare  lo  s tesso  messaggio che dava  con le  
parabole  racconta te  (MESS AGGI  UDIT IVI )  e  con  le  a l t re  immagini  
e  paragoni  d i  cui  s i  se rviva  ne l  s uo insegnamento. . .   

•  L 'essere  andato d i  proposi to  a  tavo la  con Zaccheo (Lc .  19:5 ) ,    

•  la  sua fami l ia r i tà  con i  «pubbl ican i»  (c ioè  con gl i  odia t i  
esa t tor i  de l  f isco  romano) ,  indica  che Dio r ivo lge  i l  buon an -
nunz io  appunto a  questa  gente  emarginata;  la  s tessa  sce l ta  
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de i  Dodic i  an nuncia  " la  cos t i tuz ione di  un Nuovo popolo  d i  
D io",  che  ha  per  capost ip i t i  non de i  pre la t i  o  de i  pr inc ip i ,  ma 
a lcuni  ar t ig ia n i ,  un prof i t ta tore ,  a lcun i  ind ividui  
per icolosamente  vic in i  ad  ambien t i  sovvers ivi  ed a l t r i  cos ì  
oscur i  che  non se  ne  r icorda nemmeno esa t tamente  i l  nome.  

•  Al t r i  gest i  s imbol ic i  d i  Gesù so no l 'as tensione da l  d ig iuno 
(Mc.  2 :19 ) ,   

•  i l  soprannome "Cefa" dato a  P ie tro ,   

•  la  pur i f icaz ione de l  tempio,   

•  l ' ingresso in  Gerusalemme,   

•  la  sce l ta  d i  un as ino come cavalca tura ,   

•  l 'u l t ima cena,  annunc io e  ant ic i paz ione de l  banchet to  
messianico ne l  Regno di  Dio  

•  LA SCRITTA PER TERRA mentre  s tavano per  lapidare  la  donna 
adul tera ,  

•  Ecc  Ecc. . .  :  sono tu t t i  gest i  s imbol ic i  o ,  se  s i  pre fe r isce ,  
parabole  in  az ione (MESS AGGI  V IS IVI  o  MIM I ,  con  un  termine 
p iù  moderno!) .  

Dunque,  anche Gesù ha  usa to  " l ' a r te  f igura ta"  ( i  mimi  o ,  se  
vogl iamo,  i  messaggi  v is iv i ! )   
 

NUMERO E DISTRIBUZIONE DELLE PARABOLE 
Se s i  cons ide rano  pa rabo le  so lo  que i  de t t i  d i  Gesù  in  cu i  i l  te rm ine  
d i  pa ragone  è  sv i l uppa to  in  una  "s to r ia "  d i  una  cer ta  ampiezza ,  
a l lo ra  s i  r imane su i  35 -40 .  Meg l io  usare  i l  te rm ine  pa rabo la  in  
ques to  senso  p iù  r i s t re t to .   
La  d is t r ibuz ione  de l le  pa rabo le  ne i  Vange l i  è  abbas tanza  inegua le :  
Marco  ha  6  pa rabo le ,  d i  cu i  una  so la  è  esc lus iva  d i  ques to  Vange lo  
ment re  le  a l t re  sono  r ipe tu te  in  Ma t teo  o  Luca .  Mat teo  ha  23  parabo -
le ,  d i  cu i  10  g l i  sono  esc lus ive ;  Luca  ne  ha  30 ,  d i  cu i  16  
appa r tengono  so lo  a  lu i  ( ved i  e lenco  a l la  f ine  de l  p resen te  cap i to lo ) .  
 
Le  pa rabo le  che  s i  t rovano in  due  o  t re  Vange l i  d i  so l i to  non  sono 
r ipe tu te  ta l i  e  qua l i ,  ma p resen tano  de l le  d i f f e renze ;  una  d iec ina  è  
raccon ta ta  con  qua lche  d ive rs i tà  anche in  uno  scr i t to  non  b ib l i co  
scope r to  a lcun i  ann i  o r  sono  e  ch iamato  Vange lo  d i  Tommaso.   
Da l lo  s tud io  d i  ques te  d i f f e renze  t ra  le  var ie  pa rabo le  s i  possono,  
comunque,  r i cava re  e lemen t i  u t i l i  pe r  cap i re  LO SCOPO DEI VARI 
EVANGELISTI NEL RIFERIRE QUANTO DETTO DA CRISTO ANNI PRIMA! 
 


