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1. L’epoca dei PATRIARCHI (1800 – 1700 a. C.) 

 

 
La narrazione nel testo biblico 

 

La storia biblica vera e propria inizia con ABRAMO. È il primo personaggio che possiamo collocare 

con una certa approssimazione in un tempo, l’età del bronzo medio (2100-1550) e più precisamente nel 

periodo dell’antico impero Babilonese, quando regnava Hammurabi (1792-1750), il sesto imperatore, 

che ci ha lasciato un celebre codice di leggi. Sono le leggi e le consuetudini che ritroviamo praticate dai 

Patriarchi ebrei.  

“Poi Terach prese Abram, suo figlio, e Lot, figlio di Aran, figlio cioè di suo figlio, e Sarai sua nuora, 

moglie di Abram suo figlio, e uscì con loro da Ur dei Caldei per andare nel paese di Canaan. 

Arrivarono fino a Carran e vi si stabilirono” (Gn 11, 31): così si concludeva il cap. 11, creando 

l’aggancio con la storia (le storie) che i successivi capitoli avrebbero raccontato e introducendo il nuovo 

personaggio, Abramo. 

Abramo era nato a Ur dei Caldei, nel sud della Mesopotamia ed era il figlio primogenito di Terak. 

Aveva due fratelli: Nacor e Aran (Gn 11,27s.). Terak emigrò fino all’estremo Nord della Mesopotamia, 

a Carran (o Haran), nel Paddan-Aram (la “Piana di Aram”, alle pendici dei primi monti della 

Turchia), con tutta la famiglia composta da Nacor, Abramo e il nipote Lot, figlio di Aran (morto in 

giovane età). Qui Terak morì, lasciando ad Abramo la custodia del nipote Lot, orfano di padre (Gn 

11,31-32).  

A Carran inizia la storia di un Abramo già anziano (“aveva 75 anni” -12, 4) e senza figli. Qui lo 

raggiunge la chiamata divina in questi termini:  

«Vattene dalla tua terra, dalla tua parentela e dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti 

indicherò. Farò di te una grande nazione e ti benedirò, renderò grande il tuo nome e possa tu essere 

una benedizione. Benedirò coloro che ti benediranno, e coloro che ti malediranno, maledirò, e in te si 

diranno benedette tutte le famiglie della terra» (Gn 12,1-3).  

«Allora Abramo partì come gli aveva comandato il Signore. Prese la moglie Sarai e Lot, figlio di 

suo fratello e tutti i beni che avevano acquistato in Carran e si incamminarono verso la terra di 

Canaan», la terra dei Cananei (Gn 12,4-5). In un primo tempo fece tappa a Sichem al centro della 

Palestina nella regione che più tardi sarà chiamata Samaria. Qui eresse un altare per consacrarla al suo 

Dio e lì gli fu consegnata la prima promessa riguardante proprio quella terra: «Alla tua discendenza io 

darò questa terra» (Gn 12,7).  

Poi percorse quella terra in tutta la sua lunghezza, facendo prima tappa ad Ebron (una trentina di 

chilometri a sud di Gerusalemme), dove più tardi comprerà da Efron proprietario del posto un sepolcro 

per seppellirvi i suoi morti (Gn 23). Lì vicino, alle Querce di Mamre, farà la sua seconda tappa e 

riceverà la visita di tre personaggi celesti (18,1-15) che, accolti con cordiale ospitalità, gli 

annunciarono la nascita di un figlio da parte di Sara: Isacco (18,9-15). Poi Abramo dovette scendere in 

Egitto in seguito alla siccità che aveva bruciato tutti i pascoli di Canaan. Lì viene raccontato un fatto 

che non suona certo ad onore di Abramo: sollecitato dal re locale, Abimelek re di Gerar, a cedergli in 

moglie Sara, di cui si era invaghito, per ingraziarselo gliela concede dicendo che era “sua sorella”. 

Toccherà a Dio stesso smascherare la bugia di Abramo, minacciando l’incolpevole re di morte se non 

restituirà Sara al legittimo marito … (Gn 20).  

Al ritorno dall’Egitto, Abramo si stabilì a Bersabea, nella regione settentrionale del deserto del 

Negev, dove la presenza di pozzi d’acqua permetteva una certa abbondanza di pascoli e la possibilità di 

abbeverare le sue greggi. Il libro della Genesi narra due alleanze che Dio stabilì con il patriarca in 

due circostanze distinte. La prima volta quando Abramo si lamentò di essere senza figli e quindi di non 

avere un futuro: «Io me ne vado senza discendenza e un mio domestico sarà un mio erede»: Dio gli 

promette: «Guarda il cielo e conta le stelle, se riesci a contarle. Tale sarà la tua discendenza» (Gn 

15,3-5). Qualche tempo dopo, in un sacrificio di alleanza (gli animali squartati a metà), gli garantisce 
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di nuovo: «Porrò la mia alleanza e ti renderò molto numeroso Diventerai padre di una moltitudine di 

nazioni. Non ti chiamerai più Abram, ma ti chiamerai Abramo, perché padre di una moltitudine di 

nazioni io ti renderò» (17,2).  

Sorprende il fatto che Dio, in queste promesse, non parli di “una” nazione, i “figli d’Israele”, ma di 

una moltitudine di nazioni e di genti, che avrebbero allargato enormemente la paternità di Abramo in 

dimensione universale. Anche in questo caso viene proiettata all’indietro (alle origini stesse di Israele) 

una prospettiva maturata solo durante l’esilio babilonese (ma già preparata dalla predicazione profetica, 

Isaia in particolare) e cioè di una apertura universale della “paternità” divina, allargando la “figliolanza” 

di Abramo oltre ogni confine di popolo e nazione (annuncio che raggiungerà la sua pienezza solo con 

Gesù e che Paolo, un ebreo convertito, tradurrà in maniera teologica così: «Figli di Abramo sono quelli 

che vengono dalla fede»  -Gal 3,7).  

La nascita di ISACCO, ritenuto primogenito perché figlio di Sara, la moglie libera di Abramo (a 

differenza di Ismaele, figlio della schiava con la quale Abramo, con il permesso di Sara, pensava di 

“accelerare” i tempi della “promessa di un figlio”), porta la gioia e la certezza del compiersi delle 

“promesse di Dio”. Ma quando tutto sembra procedere ormai senza intoppi, ecco “l’ora della prova”. 

Il patriarca Abramo è posto dinanzi a un tragico dilemma: dovrà sacrificare quel primogenito a Dio, 

come era consuetudine dei Cananei?  

In Canaan si praticava il sacrifico di fondazione. Il padre uccideva il primogenito maschio e lo 

seppelliva in una giara sotto il pavimento della casa come garanzia di protezione. La narrazione si 

sofferma sul dramma di questo padre afflitto, che si mette in viaggio verso il monte di Dio, il Moria, 

(dove più tardi sorgerà il Tempio di Salomone, luogo per i sacrifici di animali) e raggiunge il suo apice 

quando il Dio di Israele (che già mal sopportava il sacrificio degli animali -celebre l’invettiva del profeta 

Isaia al riguardo (Is 1, 11-17)- fa capire ad Abramo che non gradisce sacrifici umani, ma gli basta l’ 

“ubbidienza del cuore”. Egli è il Dio della vita e non vuole la morte di nessuno. Grande conquista 

teologica che infrangeva la barbara consuetudine locale (il dio Moloch) ma che Israele impiegò molto 

a capire proprio perché immerso in un ambiente che ne faceva un “eccezionale” gesto sacrificale: 

riportare il rifiuto dei sacrifici umani all’epoca ancestrale del “padre di Israele” significava affermarne 

la validità assoluta ed eterna.  

Di Isacco sono narrati solo due episodi significativi: il matrimonio con Rebecca e la trasmissione 

della benedizione ereditaria a GIACOBBE. Il primo episodio si inquadra nelle consuetudini 

dell’oriente antico, di combinare matrimoni nella cerchia della propria tribù. Perciò Abramo invia un 

suo servo fidato in Carran, dove era rimasto suo fratello Nacor, a chiedere in moglie per Isacco una 

delle sue donne. Nacor gli concesse sua nipote Rebecca figlia di Betuel, che fu condotta in Canaan per 

la celebrazione delle nozze, realizzate alla maniera semplice del cerimoniale nomade (“Isacco 

introdusse Rebecca nella tenda che era stata di sua madre Sara; si prese in moglie Rebecca e l'amò” -

Gn 24, 67). Anche Isacco dovrà aspettare vent’anni prima che la moglie gli dia un figlio (anzi, due!). 

La benedizione di Giacobbe è invece il risultato di un inganno perpetrato dal secondogenito 

(gemello ma nato dopo) con la complicità di sua madre Rebecca. Esaù, a cui spettava la primogenitura 

con le conseguenti benedizioni patriarcali, fu soppiantato furbescamente da Giacobbe, che gli carpì il 

bene più grande che un figlio poteva ricevere in eredità dal padre: le promesse di benessere e di 

protezione divine per tutta la vita (Gn 27). Ecco il testo antichissimo: «Dio ti conceda rugiada dal cielo, 

terre grasse, frumento e mosto in abbondanza. Popoli ti servano e genti si prostrino davanti a te. Sii il 

signore dei tuoi fratelli e si prostrino davanti a te i figli di tua madre. Chi ti maledice sia maledetto e 

chi ti benedice sia benedetto» (Gn 27, 28s).  

Il fatto scatenò naturalmente le ire di Esaù al vedersi defraudato della sua eredità più preziosa e giurò 

vendetta contro il fratello. Giacobbe dovette così fuggire a Carran, (da dove era partito Abramo), 

presso il nonno materno Betuel. Lì, ingannato dallo zio Labano, ne sposò le due figlie: Lia e Rachele. 

Giacobbe rimase al servizio di Labano (come “compenso” per averne sposato le figlie) per ben 14 anni 

e divenne prospero proprietario di greggi e di armenti, con una grande famiglia di ben dodici figli. Poi 

decise di tornare in Canaan sperando che l’ira del fratello fosse sbollita. Così fu (Gn 33, 1-16).  
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Giacobbe si stabilì con tutta la sua famiglia nei pressi di Sichem (Gn 33, 17-20). Qui ebbe gioie e 

dolori dai suoi figli. Il loro delitto più grande fu la vendita del loro fratello GIUSEPPE ad una 

carovana di Madianiti che lo condussero come schiavo in Egitto. Anni dopo scoppiò in Canaan una 

delle frequenti carestie e Giacobbe fu costretto a comperare il grano in Egitto, proprio da Giuseppe suo 

figlio che nel frattempo aveva fatto fortuna ed era diventato Vicerè del Basso Egitto. Dopo una serie di 

vicende narrate distesamente in Gn 37-50 (Storia di Giuseppe), Giacobbe decise di scendere in Egitto 

con la sua numerosa tribù. Giuseppe accolse i suoi fratelli “nel paese di Goshen (o Gosen)”, ovvero 

nella terra del Nilo. 

L’inizio del libro dell’Esodo, riassume il seguito in poche righe, coprendo un arco di tempo di quattro 

secoli (“Il tempo durante il quale gli Israeliti abitarono in Egitto fu di quattrocentotrent'anni.” -Es 12, 

40) fino ad arrivare a Mosè: “Questi sono i nomi dei figli d'Israele entrati in Egitto con Giacobbe e 

arrivati ognuno con la sua famiglia: Ruben, Simeone, Levi e Giuda, Issacar, Zàbulon e Beniamino, Dan 

e Nèftali, Gad e Aser. Tutte le persone nate da Giacobbe erano settanta, Giuseppe si trovava già in 

Egitto.Giuseppe poi morì e così tutti i suoi fratelli e tutta quella generazione. I figli d'Israele 

prolificarono e crebbero, divennero numerosi e molto potenti e il paese ne fu ripieno” (Es 1, 1-7). 

Sentendosi ormai vicino alla morte Giacobbe (che era rimasto “in Egitto per 17 anni” -47, 28) fece 

giurare al figlio Giuseppe che lo avrebbe sepolto in Israele, nel luogo che aveva comprato suo padre, 

Abramo (cap. 47). Quando fu riferito a Giuseppe che il padre era molto malato, prese con sé anche i 

suoi due figli, Manasse ed Efraim. Sul letto di morte Giacobbe benedisse i suoi dodici figli, capostipiti 

delle “12 tribù di Israele” (cap. 49).  

L’ultimo capitolo è dedicato al funerale del patriarca Giacobbe e al trasporto del suo corpo nella 

Terra di Canaan. Poi vi si narra la morte di Giuseppe e il suo seppellimento in Egitto, dove rimasero le 

famiglie dei suoi fratelli e dei suoi figli. Con queste sue ultime parole si chiude il libro della Genesi: 

“Poi Giuseppe disse ai fratelli: «Io sto per morire, ma Dio verrà certo a visitarvi e vi farà uscire da 

questo paese verso il paese ch'egli ha promesso con giuramento ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe»”. 

(50, 24s) 

 

 
Contestualizzazione storico-critica 

 
Al di fuori dei testi biblici non possediamo alcun’altra testimonianza sull’esistenza dei patriarchi, 

e questo non deve sorprenderci vista la scarsa rilevanza storica che essi potevano avere. Proprio a causa 

di tale assoluta mancanza di dati, i patriarchi vennero considerati da alcuni alla stessa stregua dei 

personaggi citati nei racconti della creazione o del diluvio, e cioè “figure mitiche” costruite a partire da 

modelli letterari e introdotti nel testo sacro all’epoca dell’esilio babilonese. Ma a differenza dei capp. 

1-11 della Genesi, per questi “antenati” del popolo di Israele è del tutto possibile pensare a una memoria 

antica e tramandata di vicende che, pur nell’inevitabile creazione leggendaria di dettagli o episodi 

comune a tutte le tradizioni orali dei popoli, rimanda a figure sicuramente storiche. 

Non possiamo stabilire l’origine dei patriarchi: si è pensato che potessero fare parte di un gruppo 

di semiti emigrati verso ovest all’inizio del secondo millennio. Effettivamente all’inizio del II millennio 

le popolazioni amorree si espandono dalla Mesopotamia verso occidente: con l’avanzata amorrea 

entrano nella terra di Canaan numerosi clan seminomadi che, col tempo, si fondono per formare un 

unico popolo e condividono tradizioni degli antenati, che vengono poi agglomerate insieme divenendo 

patrimonio comune. Ed è pure assodato che quando queste popolazioni si trovavano in angustie a causa 

di condizioni climatiche, sociali ed economiche il loro sbocco più frequente era l’Egitto, con le sue terre 

fertili e gli abbondanti e regolari raccolti. Inoltre alcune delle usanze che la Genesi attribuisce ai 

patriarchi potrebbero effettivamente essere poste in relazione con usanze analoghe note, all’inizio del 

secondo millennio: dai testi recentissimamente ritrovati negli archivi della città di Ebla, si ha conferma, 

per esempio, dell’uso di adottare un figlio avuto da una schiava (come fa Abramo con Ismaele), l’uso 



Corso Biblico - Storia di Israele 

Parrocchia Stagno Lombardo con Brancere                                                           -  pag. 27 

di avere una schiava come concubina (Abramo e Agar), oppure la cosiddetta “legge del levirato” per 

cui si era tenuti a sposare la moglie del fratello morto senza figli. 

Anche se la questione è ancora largamente dibattuta tra storici ed esegeti ed è ancora lontana 

dall’essere risolta (in attesa di altre scoperte archeologiche o documentarie), si può senz’altro dire che 

il libro della Genesi è il risultato di una lunga rielaborazione di tradizioni, dove risulta evidente la 

fusione di racconti diversi, originariamente indipendenti fra loro, fusi poi insieme in un tutto armonico 

nell’epoca del post-esilio e dopo la ricostruzione del tempio, e che si concluse solo con Esdra nel VI 

secolo a.C. 

La prima redazione scritta, dopo una lunga fase di tradizione orale, delle origini di Israele nella 

forma della genealogia e della saga familiare è però da far risalire ai tempi del regno unito sotto Davide 

e Salomone nel X secolo a. C.  

In Genesi 12–50 troviamo la narrazione delle origini di un popolo, organizzata redazionalmente 

attorno a quattro personaggi riconosciuti e celebrati come “patriarchi” e personaggi emblematici 

dell’indole e delle scelte future dei loro discendenti: ABRAMO, ISACCO, GIACOBBE/ISRAELE e 

GIUSEPPE.  

I primi tre sono i capifamiglia di clan seminomadi che cercano pascoli e una dimora stabile, 

installandosi in genere nei pressi di città, con le quali si preoccupavano di intrattenere buoni rapporti, 

sia con le autorità che con le popolazioni locali, facendo ricorso occasionalmente all’astuzia e alla 

violenza. Questi gruppi non si mescolavano però con le popolazioni locali e rifiutavano di maritarsi con 

le figlie dei Cananei (residenti). Le grandi famiglie patriarcali appaiono così come delle unità 

indipendenti, impegnate a custodire la loro identità e le tradizioni proprie, in particolare il “culto del 

Dio dei loro padri”.  

Quanto a GIUSEPPE, la cui vicenda viene narrata con una estensione sproporzionata rispetto al 

resto dei racconti, vi si colgono echi di fatti realmente accaduti mischiati con tratti “leggendari” ben 

nello stile dei “racconti popolari”: dal punto di vista letterario ha una funzione di raccordo tra l’epoca 

patriarcale e l’epoca dell’esodo, creandone le premesse e ricostruendone (nei limiti di una plausibilità 

non verificabile) gli antefatti. 

Quel che in conclusione possiamo dire è che la vita seminomade dei patriarchi, i loro nomi e costumi 

corrispondono al modello sociologico dell’Antico Oriente agli inizi del II millennio a. C.  

E di più non è possibile dire ma è sufficiente per scartare l’ipotesi dell’ “invenzione mitica”.  

 

 
Chiave di interpretazione teologica 

 

Vocazione e Promessa 
 

Mio padre era un arameo errante; scese in Egitto, vi stette come un forestiero con poca 

gente e vi diventò una nazione grande, forte e numerosa (Dt 26,5-6) 

 

Due sono le parole-chiave di questo periodo della storia di Israele (dei suoi “inizi” per l’esattezza): 

“vocazione” (in senso lato, di scelta di persone e di consegna di un incarico) e “promessa” (che dà 

ragione di quella “chiamata” e le assegna la sua meta finale). 

In entrambe, il primo protagonista assoluto è Dio (sua è la scelta, sua la promessa) ma coinvolgendo 

altri personaggi che non sono semplici “comparse” con ruoli subordinati ma veri e propri “co-

protagonisti” a cui viene chiesto di accettare la “parte” e di fidarsi del “regista”. 

Il capitolo 12 del Libro della Genesi, con cui si inizia “la storia di Abramo”, si apre con queste 

parole: “E Dio disse [ad Abramo]”, le stesse parole della “creazione”: “Dio disse: «Sia la luce!». E la 

luce fu.”. Perché qui inizia una “nuova creazione”, molto più complessa, articolata e lunga di quella 

dell’intero universo: è la “creazione” di un popolo che dovrà farsi veicolo di rivelazione e benedizione 

per tutti gli altri popoli. E se per la creazione dell’universo era bastato l’ordine divino per questa seconda 

Dio (che non vuole servi “signorsì” - come vedremo è invece il caso dell’Islam) chiede una risposta di 
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adesione che si struttura come un vero e proprio “patto” (parola-chiave dell’intera storia biblica) che 

include “fedeltà” nelle due direzioni ed ha la sua forte motivazione (e incentivo) in una “promessa” che 

ha però i “tempi di realizzazione” di Dio ed esige quindi fiducia e … pazienza! 

È una “saga familiare” quella che ci viene qui narrata, dal tratto letterario molto marcato, tipico dei 

“racconti popolari”, caratterizzati dal tono vivace e colorito, costruita, nel miglior stile delle telenovelas 

moderne, su “episodi” a incastro che, all’origine, davano conto e spiegazione di luoghi e rapporti con 

popolazioni vicine, collegandoli ai vari personaggi degli inizi della storia di Israele (racconti 

“eziologici”). C’è di tutto: battaglie, inganni, racconti scabrosi, astuzie, tradimenti, catastrofi e trionfi, 

delitti e castighi, storie d’amore, incesti e gelosie… non manca davvero nulla! 

Eppure da questo coacervo di materiale spurio, la redazione finale riesce a sbozzare un “messaggio 

teologico” potente e grandioso: come dalla “polvere della terra” Dio trae e modella il vertice stesso 

dell’intera creazione (la coppia umana) così dal fango melmoso della miseria umana (in tutte le sue 

declinazioni e perversioni) Dio “chiama” e modella i suoi collaboratori in quella che sarà un’impresa 

molto più grandiosa e ammirevole della stessa creazione dell’universo: la formazione di un popolo 

“santo”, primo passo per la “redenzione” dell’intera umanità. 

Con la sola eccezione di Giuseppe, la cui “storia” (la più lunga e la più compatta ed elaborata dal 

punto di vista letterario) non offre nessun appiglio di disapprovazione morale (neppure nell’inganno 

teso ai suoi fratelli, gestito comunque a fin di bene) tutti gli altri personaggi, Abramo compreso, vengono 

descritti nelle loro ambiguità e nelle loro condotte “morali” tutt’altro che irreprensibili. Se fossero 

personaggi “inventati” per costruirsi “antenati” onorevoli, vien da chiedersi: perché tanto accanimento? 

Nessuna censura, nessun addolcimento, nessun pudore nel riferirne miserie e contraddizioni: delle 

antiche tradizioni nulla viene buttato ma tutto abilmente composto in un insieme armonico che ci lascia 

intuire la “scoperta”, allo stesso tempo semplice e grandiosa, del “redattore finale” che ce la consegna 

come il suo “messaggio principale” (la sua chiave teologica): Dio non chiama dei (già) “santi”, li rende 

“santi” poco alla volta, a partire da “una stoffa non certo di prima scelta” ma facendone, alla fine, un 

modello per tutti gli altri e per tutti i tempi: la “fede” di Abramo, la “docilità” di Isacco (condotto al 

sacrificio e obbediente al padre), la tenacia di Giacobbe (nella lotta con l’angelo), la saggezza di 

Giuseppe (che antecede quella di Salomone, senza la sua corruzione e i suoi tradimenti)… solo per 

elencarne le virtù principali. 

Un grande affresco ci dipingono questi capitoli della Genesi, prologo all’esperienza fontale del 

popolo di Israele, l’alleanza del Sinai (e la Legge ivi consegnata), nel quale campeggia il Dio biblico in 

tutta la sua grandezza e “diversità” da tutti gli altri dei (o, meglio, dalle raffigurazioni che popoli e 

culture se ne sono fatti), davvero unico e sorprendentemente superiore ad ogni immaginazione: temibile 

e “passionale” (un “Dio geloso”), esigente e paziente, potente e discreto, eccelso e rispettoso. Padrone 

(= Signore) ma mai dispotico, impositivo (= leggi) ma mai scorbutico o arbitrario, fine “pedagogo” del 

suo popolo (“corregge chi egli ama” – Eb 12, 6), sapendo dosare in maniera equilibrata punizione e 

perdono. 

È questo il Dio di cui ci parlerà la “Bibbia” (come testo finale) da qui in avanti e la storia di un intero 

popolo ivi raccontata ne è la testimonianza e la garanzia. 

Un Dio che “chiama”, dunque, che cerca “dialogo” e collaborazione ed esige fiducia e fedeltà. 

È anche un Dio che “promette”, ha da offrire qualcosa di allettante, il meglio che si possa desiderare: 

ma non adesca e non illude (come il serpente nel giardino di Eden che pure “promette” ma solo per 

attrarre e ingannare), anzi allunga i tempi per “mettere alla prova”. E dovranno imparare i “chiamati”, 

a cominciare da Abramo, capostipite e modello di tutti i “chiamati”, ad “adeguarsi” ai tempi e alle 

modalità di Dio e a non inventarsi “scorciatoie” o più pragmatiche e spicce soluzioni. 

Alla promessa di “un figlio” (e di “una numerosa discendenza”) i cui tempi si allungano Abramo 

cerca l’accelerata mettendo in campo “il figlio della schiava”; alla promessa di “una terra” tutta sua (e 

della sua discendenza) e però popolata da altri (Cananei, Hittiti, Amaleciti, Amorriti e “re” di città e 

territori) Abramo cerca il suo colpo di mano… accontentandosi di acquistare almeno il luogo dove verrà 

sepolto… L’uomo dalla fede monumentale ha avuto anche lui i suoi momenti di dubbio e impazienza… 

Perché non dovremmo averli anche noi? … ma -ci dice la Bibbia- senza mai perdere la fede!  
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