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QUADERNI GRIGIONITALIANI
| RIVISTA TRIMESTRALE DELLE VALLI GRIGIONI ITALIANE

PUBBLICATA DALLA „PRO GRIGIONI ITALIANO" CON SEDE IN COIRA

ESCE QUATTRO VOLTE ALL'ANNO

I dodici
GIOVANNI LUZZI

I nomi de' dodici apostoli erano questi: II primo,
Simone detto Pietro, e Andrea suo fratello;
Giacomo di Zebedeo e Giovanni sno fratello;
Filippo e Bartolommeo; Torna e Matteo il pnb-
blicano; Giacomo d'AIfeo e Taddeo; Simon cana-
nita e Ginda, l'Iscariota, quello stesso che poi
lo tradi. (Matt. X. 2-4)

Immaginatevi un gran quadro. La figura principale e quella di Gesü. Vi-
cino a lui, ecco un primo gruppo di tre persone: sono gl'intimi del Maestro.

Poi, ecco un secondo gruppo: tre altre figure, che attirano la nostra
attenzione, per certe loro caratteristiche speciali. Piü in la, ecco un terzo

gruppo: altre tre persone che si staccano sul fondo del quadro, meno
nitide delle altre, ma pur ancora dal profilo chiaro e deciso. Finalmente,
laggiü nello sfondo, nella semioscurita, un quarto gruppo, pur di tre
figure, si disegna in modo cosi indistinto, da parer gruppo d' ombre piü
che di persone.

Cominciamo dal gruppo piü remoto. Le tre ombre si chiamano Andrea,
Giacomo d'AIfeo, Taddeo.

Andrea, fratello di Simone, oriundo di Bethsaida ma domiciliato a Capernaum,

fu uno de' primi credenti. Educato alia scuola di Giovanni Battista, fu uno
de' due che udirono la sublime parola detta dal loro maestro: «Ecco 1'Agnello
di Dio! » ') Ed erano ancora alia scuola del Battista, quando Gesü fece la cono-
scenza di lui e del fratel suo Simone.2) In due altri cenni fuggevoli il Nuovo
Testamente ci ricorda il suo nome: quando, assieme a Giacomo e a Giovanni, con
una domanda da a Gesü occasione di pronunciare il suo < Discorso profetico »,s)

') Giov. I. 35-36.40.
Giov. I. 35-42.

*) Marco XIII. 3 e seg.
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e quando con Filippo serv! d'intermediario ai Greci che, venuti a far le loro de-
vozioni a Gerusalemme, domandarono di vedere Gesü.l)

Giacomo, figliuolo d'Alfeo, e oggetto di un non ancora risolto problema. Per
lungo tempo' fu creduto lo stesso Giacomo che in Matt. XIII. 55; Marco YI. 3;
nel libro degli Atti (XV. 13; XXI. 18) e nella epistola ai Galati (I. 19; II. 9. 12) e de-
signato come fratello del Signore; ma questa idea e oggi abbandonata, e si crede
piuttosto che i Giacomi fossero tre, cosi distinti: il primo, il figliuolo di Zebedeo,
fratello di Giovanni (Matt. X. 2); il secondo, questo nostro, che potrebb'essere
lo stesso' di « Giacomo il piccolo », figliuolo di Cleopa e di Maria, e quindi cugino
di Gesü (Matt. XXVII. 56; Marco XV. 40; XVI. 1; Luca XXIV. 10); e il terzo, < il
fratello del Signore >.

Taddeo e Giuda. Fra gli apostoli c'erano due Giuda. Giovanni, difatti, dice:
«Giuda (non l'lscariota) chiese a Gesü: Signore, come mai ti manifesterai a noi
e non al mondo » 2) Questo Giuda qui, era «figliuol di Giacomo»;3) e i nomi
Taddeo e Lebbeo, con i quali e designato nel nostro passo e in una Variante del
testo greco di Matt. X. 3.4) significano «uomo coraggioso », «di forte petto» (Taddeo),

e «uomo di cuore (Lebbeo); ed e probabile che fossero i nomi con i quali
Giuda figliuol di Giacomo era usualmente chiamato nella Chiesa.

I nomi di questi tre discepoli non lasciarono tracce profonde nella storia.
Quello di Andrea ci e un pö piü familiäre; quelli degli altri due ci sono presso
che ignoti. Andrea, Giacomo d'Alfeo e Giuda Taddeo' o Lebbeo rappresentano
nel collegio apostolico gli eroi che muoiono sconosciuti, dopo essersi dati intera-
mente alia Causa che propugnavano. Furon tre anime grandi che finirono tra-
sfuse nell'opera a cui s'eran sacrate; e la loro ricordanza erra per l'aere cristiano,
non capita che da quelli i quali hanno imparato a vivere «in alto », e a sprezzare
i rumori del mondo, ipocriti e vani.

Le fisonomie de' discepoli del secondo gruppo sono piü chiare, piü nitide; i
tre discepoli si chiamano : Filippo, Bartolommeo, Matteo.

Filippo fu de' primi a credere in Gesü, e a rispondere al «Seguimi!» del
Maestro. 5) Anch' egli, come Andrea e Pietro, era di Bethsaida. ®) Aveva un ca-
rattere semplice, schietto; era il piü ingenuo di tutt'i discepoli, e Gesü ebbe con
lui relazioni di speciale cordialitä. Un giorno, Gesü, vedendo una gran moltitu-
dine che veniva a lui attirata dai miracoli ch'egli faceva sugl'infermi, gli disse:
— c Dove comprerem noi del pane per dar da mangiare a tutta questa gente
(Diceva questo, per metterlo alia prova ; perche sapeva bene quel che stava

per fare)». «Diceva questo», nota l'evangelista, «per metterlo alia prova». Gesü,
cioe, voleva vedere se Filippo avrebbe saputo trovar la parola della fede ed escla-
mare: — «Maestro, da' il comando, e la cosa sarä fatta !...» Filippo, invece, fa

i) Giov. XII. 20-22.
«) Giov. XIV. 22.
s) Luca VI. 16.
4) In Matt. X. 3, invece di Giacomo d'Alfeo e Taddeo, la Variante dice Lebbeo

chiamato per soprannome Taddeo.
s) Giov. I. 43.
®) Giov. I. 44.
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ingenuamente il calcolo mentale, e risponde: — «A dame loro per dugento de-
nari (un centottanta franchi de' nostri) non gliene toccherebbe piü d' un boccone

per uno b *)

Un'altra volta, piü tardi, mentre nella sala dove avea celebrato la Pasqua
Gesü dice ai discepoli: « Se aveste conosciuto< me, avreste conosciuto anche mio
Padre; da ora innanzi lo oonoscerete; e, in realtä, l'avete giä veduto», un'idea
passa a un tratto per il capo di Filippo. il quale esclama: « Signore, mostraci il
Padre, e ci basta! » Filippo chiedeva un colpo di scena spettacoloso, un qualcosa
di apocalittico, un subitaneo spalancarsi de' cieli. E Gesü: <Ma come, Filippo!...
da tanto tempo io sto con voi, e tu non m'hai conosciuto Chi ha veduto me,
ha veduto il Padre; come fai tu dunque a dire: « Mostraci il Padre? » Non credi
tu che io sono nel Padre, e che il Padre e in me ?....»2)

Bartolommeo non e il vero nome del discepolo. « Bartolommeo » vuol dire « fi-
gliuolo di Tolmai»; il vero nome del discepolo e «Natanaele», 1'amico di Filippo:
Natanaele, del quale Gesü, quando se lo vide venire incontro, ebbe a dire: « Ecco
an vero Israelita, in cui non c'e frode b 3)

Matteo, 1' ha scritto di propria mano, e «il pubblicano»: 1" impiegato di fi-
nanza alia dogana di Capernaum. Chi non ricorda la prontezza con la quale ri-
spose al «Seguimi!» di Gesü? — «Seguimi b gli dice Gesü. « Ed egli, lasciata
ogni cosa, si alzö e si mise a seguirlo». 4)

Tale, il secondo gruppo. E io mi domando: « Come mai questo gruppo ci e tanto
simpatico Come mai 1' ingenuitä di Filippo, la sincerita di Bartolommeo e la prontezza

di Matteo a rispondere al Maestro ci sono cosi care Ci sono cosi care,
perche non ad ogni pie' sospinto ci avvien d' imbatterci nelle virtü rappresentaie
in questo gruppo. Ad ogni svolto di strada troverete «de' prudenti come ser-
penti», ma passerete forse la vita senz'aver incontrata «la semplicitä della co-
lomba ». L'ipocrisia, la frode sono il pan quotidiano de' grandi e de' picooli; ma
la sincerita dov'e ella I caratteri pronti a decidersi senza riserve mentali per
il Bene, scompaiono l'un dopo l'altro dalla scena del mondo; rimangono i tempo-
reggiatori, i calcolatori, gli schiavi de' rispetti umani... O care immagini di
Filippo, di Natanaele, di Matteo, movetevi sempre sul nostro orizzonte, apportatrici
di candide e sante aspirazioni

II terzo gruppo, piü vicino degli altri due tlla figura principale del quadro,
e il gruppo formato da Simon cananita, da Torna e da Giuda Tlscariota.

Simon cananita era un oriundo di Cana, dicono alcuni; era un discendente da

un'antica famiglia cananea, dicono altri; ma errano tutti. Luca, nel suo catalogo
nel Vangelo e negli Atti, invece di «Simon cananita -» lo chiama « Simone lo Ze-
lota». 5) Le due parole, delle quali una (cananita) e ebraica, e 1' altra (zelota)
e greca, hanno il medesimo significato: cananita o zelota, ardente di zelo. Gli

») Giov. VI. 1-7.
2) Giov. XIV. 7-10.
') Giov. I. 47.
4) Matt. IX. 9-13; Luca V. 27-32.
8) Luca VI. 15; Atti I. 13.
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< Zelatori» formavano una delle piü terribili associazioni giudaiche. Si chiamavano
cosi perche volevano ad ogni cos,to, anche a mano armata, mantenere 1' osservanza
della Legge fra i oonnazionali, e rifiutavano d'ubbidire alle leggi de' Romani,
che governavano il paese. Si buttarono alia campagna; si sparpagliarono in bände
annate per il paese commettendo ogni sorta di violenze e di reati; finirono in
un vero e proprio brigantaggio politico-religioso, che trasse alia guerra contro i
Romani e alia completa rovina d'Israel.

Torna fu discepolo pieno d'amore per la persona di Gesü, e pronto a qualun-
que sacrifizio per lui, anche quando non era perfettamente sicuro che il Maestro
non pigliasse qualche decisione imprudente. Un giorno, Gesü, lontano dalla Giu-
dea dove i suoi nemici avevan cercato di lapidarlo, ebbe la notizia che Lazzaro,
1'amico suo caro, a Betania, era malato. — «Torniamo in Giudea! » esclama egli
ai discepoli. E questi: — «Maestro, i Giudei cercavano or ora di lapidarti, e tu
vuoi tornar lä?» Ma Gesü insiste. Poi aggiunge: — «Lazzaro e morto; e per voi
io mi rallegro di non essere stato la, affinche crediate; ma ora, andiamo da lui »

A queste parole, Torna, völto agli altri discepoli, esclama: — «Andiamoci anche
noi, per morire con lui! » l) Torna non e del tutto sicuro che Gesü faccia bene a

tornar la ad esporsi a esser lapidato e, questa volta, a morte; ma che importa
S'egli vuole assolutamente farsi ammazzare, meglio morir con lui, che continuare
a vivere senza di lui Torna, capace di slanci d'affezione personale come cotesto,
fu perö anche facile alio scoramento, e intepetre fedele dello sooramento e del
dubbio de' proprj oompagni. Quando Gesü risorto apparve la prima volta in
mezzo ai suoi, Torna non c'era; era lontano. Lo scoramento l'aveva accasciato.
— «Egli e risorto » diceva la grande notizia che oramai gli giungeva da piii
parti. Ma la notizia era troppo bella per essere vera; e bisognerä che Torna possa
toccar con mano, per arrivare a credere. Lasciate perö che questo scettico onesto,
che dubita non perche voglia sbarazzarsi della fede ma perche ha sete di credere,
possa accertarsi del fatto; lasciate che la luce si faccia in quest'anima incerta, ma
sincera, e il grido: « Signor mio e Dio mio! » non tarderä a prorompere dal cuore
di Torna. 2)

Giuda, («1' uomo di Kerijoth », 3) e il solo rappresentante della Giudea e della
ostilitä giudaica nel collegio apostolico. La presenza di quest'uomo nel gruppo ha

qualcosa di triste, di sinistro, di difficile a capirsi. Giuda s' era messo da se nella
folia di que' primi seguaci di Cristo; quindi, c'era in lui un principio di fede: e

forse, un principio di zelo ardente per la Causa di Gesü. AI tempo stesso, era
calcolatore, ambizioso, egoista. II problema, dunque, era questo. Qual sentimento
avrebbe vinto nel cuore di Giuda La fede purificata dallo spirito del Maestro
0 l'egoismo nutrito dall'orgoglio e dall'avarizia Gesü non lo respinse. Respingerlo,
sarebbe stato perderlo. Lo accettö, e sperö di trarlo a migliori sentimenti. Ma
vinse l'egoismo; l'egoismo trasse l'infelice alia delusione; la delusione lo trasse
al tradimento; il tradimento al rimorso; il rimorso, alia disperazione; la dispera-
zione, ad uccidersi.

') Giov. XI. 1-16.
2) Giov. XX. 19-29.
3) Giuda «1'Iscariota»: l'uomo di Kerijoth. Giov. XIV. 22. Kerijoth (oggi Ku-

riut) si trovava verso il confine nordico della tribü di Giuda. Gios. XV. 25.
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II Cananita e il commentario vivente delle parole di San Paolo: «Iddio ha
scelto le cose che il mondo reputa ignobili, le cose che il mondo disprezza, le
cose che non sono, per annientare le cose che sono, affinche nessuno si glorj nei
cospetto di Dio».') Torna dice ai discepoli di tutt'i tempi che il dubbio onesto,
il quale nasce dal profondo bisogno di credere, conduce presto o tardi alla con-
quista del Yero. Giuda, col grido della sua disperazione: «Ho peccato perche
ho tradito sangue innocente !...2) ha lasciato al mondo una testimonianza a favore
del Cristo, piü potente di quella di tutti gli altri apostoli assieme. La testimonianza

d'un amico, d'un discepolo fedele, potrebb'essere indulgente per sovrab-
bondanza d'affetto; ma il mondo non puö non credere alla testimonianza del tra-
ditore, il quale, non mentisce per giustificar se stesso o> per denigrare la persona
che gli fu «pietra d'intoppo», ma, costretto dall'evidenza delle cose e da una
coscienza che non e ancor morta, grida: «II sangue che ho tradito, era sangue
innocente!»

L'ultimo gruppo e quello degl'intimi di Gesü: il gruppo di Pietro, Giacomo
Giovanni. Con questi tre Gesü entrö in casa di Giairo, al quale era morta la
figliuola;3) questi tre chiamo ad assistere alla scena della sua trasfigurazione,4)
e questi tre volle seco nel Getsemani, nell'ora tragica della propria agonia. 5)

Pietro conobbe Gesü per mezzo d'Andrea suo fratello. Gesü intui subito l'ani-
mo dell'ardito pescatore, pieno d'energia, sempre pronto e il primo all'azione; e
fissato in lui lo sguardo gli disse: «Tu se' Simone, il figliuol di Giovanni; tu
sarai chiamato Cefa (che voul dire Pietra». 6) A Cesarea di Filippo Pietro con-

fesserä «il Cristo, figliuolo dell' Iddio vivente» «il Cristo di Dio»;?) e su questo
primo confessore, su questo primo «cristiano» autentico, su questo carattere,
che lo Spirito eterno renderä adamantino, Gesü edificherä la sua Chiesa. 8)

Giacomo e il fratello di Giovanni; ambedue figliuoli di Zebedeo; ambedue
boanerges come Ii chiamo Gesü. 9) Bne reghesh, «figliuoli del tuono» e modo
ebraico che vale «tonanti », e definisce a meraviglia il loro carattere impulsivo,
impetuoso. E ben si meritarono cotesto nome. Un giorno, Giovanni disse a Gesü:

«Maestro, abbiam visto un tale, che non e de' nostri, cacciare dei demonj nel
nome tuo; e siccome non era de' nostri, glielo abbiamo proibito ». E Gesü: « Non

glielo proibite; poiche non c' e nessuno che, dopo aver fatto qualche opera
potente nel nome mio, possa a un tratto dir male di me. Chi non e contro di noi
e per noi». io) Un' altra volta, Gesü, verso la fine del suo ministero, mentr' era
avviato verso Gerusalemme, «spedi davanti a se de' messi, i quali, partitisi, en-
trarono in un villaggio de' Samaritani per preparargli alloggio. Ma que' Samari-

») I Cor. I. 28-29.
2) Matt. XXYII. 4.
s) Luca VIII. 49-56.
4) Luca IX. 28-36.
5) Marco XIV. 32-36.
«) Giov. I. 40-42.
7) Matt. XVI. 13-16; Luca IX. 18-22.
8) Matt. XVI. 18-19.
9) Marco III. 17.

10) Marco IX. 38-40.
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tani non lo vollero ricevere. Allora Giacomo e Giovanni,, veduto cio, esclamarono:
< Signore, vuoi tu che diciamo che scenda fuoco dal cielo e li consumi ?» Ma
Gesü, rivoltosi, Ii sgridö. E se n' andarono in un altro villaggio». i) Ma lasciate
che lo Spirito eterno santifichi que' caratteri rozzi, impetuosi, e vedrete qual
maravigliosa trasformazione essi andranno a poco a poco subendo 1

Giacomo diventerä il primo martire del collegio apostolico. Erode Agrippa2)
farä troncare di spada, in Gerusalemme, cotesta preziosa esistenza; 3) e il sangue di
Giacomo, sparso nella santa cittä, illustreiä due cose: 1'autorita che il figliuol di
Zebedeo dovette avere in Gerusalemme dal giorno della Pentecoste in poi, e lo
zelo, l'ardore, col quale dovette quivi esercitare il proprio ministero. Erode, ucci-
dendo uno de' piü cospicui fra gli apostoli, pensö senza dubbio d'aver ucciso
la Chiesa. Giacomo non sarebbe stato il piü esposto alia spada omicida del prepo-
tente nemico, non sarebbe stato il protomartire del collegio apostolico, se degli
apostoli non fosse stato il piü eroico, il piü generoso.

Giovanni passö anch'egli, come Andrea e Simone, dalla scuola del Battista a

quella di Gesü; *) e mentre i compagni sono colpiti dalle opere potenti che Gesü

compie, o raccolgono con cura gl'immortali ammaestramenti del divino Maestro,
Giovanni si unisce piü di tutti intimamente alia persona di Gesü, ne intuisce lo
spirito, e ne riceve nel cuore, piü che la parola, l'onda dell'ineffabile, divino
sentimento. L'immagine di Giovanni va man mano trasfigurandosi nei ricordi sto-
rici che di lui ci rimangono. Giovanni e l'apostolo dell'amore; quindi, l'apostolo
dell'ideale; e se vogliamo capire colui che nel collegio apostolico su tutti quanti
com'aquila vola, bisogna che ci lasciamo anche noi portare dallo Spirito eterno
in alto, in alto, quanto piü sia umanamente possibile, vicini all'ideale.

1) Luca IX, 51-56.
2) Erode Agrippa ebbe come zio, 1' assassino del Battista; come nonno, il per-

secutore di Gesü.
8) Atti XII. 1-2.
*) Giov. I. 35-42.
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