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LlNEE PER UNA R~COSTRUZIONE 

DEGLI ULTIMI ANNI DI TIBERIO 

MARTA SORDI· 

1) Dol punto dt vista storlogra{ico, un confronto puntuale fra il 
racconto che degli ultimi anni di Tiberio danno Tacito, Suetonio e 
Dione, pennette, non solo di ~nfermare cio che onnai e sostenuto da 
piu parti, cioe l'esistenza di una fonte comune fra i tre autori, proba
bilmente Servilio Noniano, console del 35 d.C. 1, rna rivela anche che 
questa fonte comune e spesso l'unica fo.nte consultata da Tacito e da 
Dione (Suetonio la integra talora con ricordi "di famiglia" 0 can cita
zioni dll altri autori, come Tiberio stesso nei suoi commentari e Seneca, 
per la morte di Tiberio); e che da essa derivano, almeno in qualche 
casa, anche Ie citazioni anonime da altri autori come il trradidere quidarm 
di Tac., Ann. VI, 23, 4, che corrisponde all' 00; .we; <paO'LV di Dione 
58, 13, 1 per la presunta liberazione di Druso Bel 31, 0 all' ut aiurnt di 
Suet., Tib. 62, 3, che corrisponde all' oo~ <p<lO'L di Dione 58, 23, 4 per 
]a faIsa profezia con cui TrasilIo inganno Tiberio sulI'anno della sua 
morte. Alla fonte comune risalgo.no anche, e questa e piu grave, certe 
considerazioni che nostri autori presentano come proprie: come quella 
suI rumor sulla colpa di Tiberio nella morte del figlio Druso, 1Wtndum 
spento, con cui Tacito giustificauna ricerca su fonti plurime, che si 
riveJa simulata (Ann. IV, 10, Iss.) e che ritoma in Dio. 57, 22, 3; 0 il 

• Istituto di Storia Antica - Universit& Cattolica delSacro Cuore (Milano). 
1 Per Servilio Noniano, fonte comune eli Tacito e di Dione. v. R. SYME, 

"The historianServilius Nonianus", in Herm£s 92 (1964), p. 408sgg.; M. SORDI, 
'''Lamorte di Agrippa iPostumo", in Sttu:U Riposati, Milano, 1979, n. 15. Sulla pre
senzadi una fonte comune a Tacito, Dione, Suetonio,· v .. D.FLAACH, Tacitus Und 
die Traditilon der antiken Geschichtssc1'lf'6ibung, GottiDgen 1973, V, 58; M. A. 
GWA, "Storiografia e regimi politici in Tacito", in Athenaeum. 63, (1985), p. 10; 
0.. 'f:u(pp; '''Geschicht;sschreibung und Prinzipats opposition", in. Entretiens Fond. 
Hardt, Geneve, 1986, XXXIII, .p. 85 sgg. . 
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rear sulle spemnze deluse di Agrippina (Ann, VI, 025, 1), che corris
pande alle speranze attribuite da Dio. 58, 22, 4 agli IIvfrQ<.03tOL. Visto' 
('he Dione non dipende certamente da Tacito ne da Suetonlio, come 
rivelano i particolarl che spesso egli aggiunge al mcconto dell' uno e 
dell'altro, la molteplicita dei contatti che abbiamo rilevato rivela che 
Ie differenze riscontrate dipendono per 10 piu dal diverso modo con 
cui Ie diverse fonti riassumono un' unica fonte comune. Con il diverso 
modo di riassumere possiamo spiegare anche una delle differenze appa
rentemente piu interessanti fm Tacito e Dione, ]a diversa datazione 
dell'episodio del falso Druso =-. Sorge il dubbio che perfino la solenne 
dichiarazione con cui Tacito spiega la sua insistenza sui processi a 
plerisque scriptOribua omi8sa (Ann. VI, 7 , 6 sotto il 32) provenga dalla 
fonte comune: subito dopo, infatti, viene ricordato il processo dell' 
eques Romtznw M. Terenzio, che anche Dione ricorda, associando perO 
ad esso il caso di Cesiano, non ricordato da Tacito (58, 19). 

In una situazione di questa genere, in cui anche la citazione di 
"documenti" appare presa di peso dalIa fonte comune (e il caso deU' 
inizio della lettera con cui Tiberio confessava ]a sua angoscia per il 
dilagare dei processi di lesa maesta dopo la caduta di Seiano, identico 
e interpretato allostesso modo in Tac., AM. VI, 61, 1 e in Suetonio,. 
Tw. 67, 1; ed e il caso della uerbosa et grondis epistula di luven., Sat., 
X, 71, che ritorna nella pudenda misemndaque oratione di Suet., Tib. 
65, I e nella Ilaxe« En:LO"roA:ft con cui, secondo Dione 58, 10, 1, Tiberio 
accuso in senato Seiano nel 31), il confronto delle fanti a noi giunte 
serve soprattutto a ricostruire la fonte COIIlune per noi perduta, a rico
nosceme la tendenza e la linea di deformazione, non a confermare Ia 
storicita dei fatti affermati e delle interpretazioni suggerite. 

La tendenza che il nostro confronto rivela e una fortissima ostilitA. 
a Tiberio, un'ostilita che fa suoi i 1'U'11WT'& che circolavano gill durante 
la vita delI'imperatore, anche quelli piu francamente incredibili, come 
il racconto novellistico del pericolo corso da Trasillo a Rodi, eche non 
rinuncia a riferire nemmeno quelli ai quali la fonte stessa non crede 
per ]a .Ioro palese falsita come l'accusa ~econdo cui Tiberio sarebbe 
stato colpevole della morte del figlio Druso, La fonte da. sistematica

:I v. M. SORDI,"'Il falso Druso e la tradiziQne storiografica delI'tultimo Tibe
rio", in corso di pubblicazione 811 Acta Cl. Debrec. . . 
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mente un'interpretazione negativa delle intenzioni di Tiberio, presen
tando . come frutto di negligenza e di arbitrio decisioni dettate da 
un'attenta valutazione delle situazioni e delle persODe, come quella di 
non. inviare in Siria Elio Lamia, mantenendogli solo di nome il governo 
di quellafegione, affidata al piu esperto Pomponio FIacco (Am. VI, 
27, 3; Dio., 58, 19, 5; Suet., Tib. 41) 0 come frutto di spudorato sadismo 
la lettura pubblica delle accuse a lui rivolte dal nipote Druso 0 dal Fulci
nio Trione (Ann. VI, 24, Isgg. e Dio., 58, 25, 3-4) coo Tiberio volle per 
"rend ere con to" al senato della sua condotta. 

L'estrema tendenziosita di questa fonte e rivelata dalla sua scelta 
di fondo, che e quella di dare piu peso ai processi romani che aIle 
vicende dell'impero e di presentare i processi rornani sempre come il 
£rutto della crudelta eli Tiberio, anche quando e costretta ad ammette
re che Tiberio inviava tutti i resoconti degli interrogatori al senato e 
lasciava al senato la decisione delle condanne. Si e parlato di storia 
alternativa, di storia di opposizione 3 : se l'autore e Servilio Noniano, 
bisogna dire pero che questa storia di opposizione e stata scritta quan
do il potere, a fianco di Claudio, era detenuto da Agrippina Minore, 
depositaria dell'antico odio e dene calunnie della madre contro Tibe
rio. AlIa fine della vita di Tiberio, Dione, 58, 26, 5 dice che Tiberio 
aveva avuto moltissime virtu e moltissimi vizi e che aveva praticato Ie 
une e gli altri come se Ie une e gli altri fossero l'unico aspetto della 
sua personalita: dalla ricostruzione che, in base alIa fonte comune, 
Tacito, Dione e Suetonio danno del carattere di TiberiO, risulta che Ie 
virtu si espressero in atti palesi, tali da colpire e da essere ricordate 
dalla gente comune, come l'oscuro veterano della iscrizione di Chieti" 
o da provinciali, come Filone 8, i vizi furono tutti nascosti e tanto piu 
vergognosi quanto piu nascosti. II sospetto che essi fossero il fruto dell' 
oelio dei calunniatori e in questa situazione Iegittimo. 

Che conto dobbiano fare di questa fonte, certamente informata, 
rna fortemente tendenziosa nella ricostruzione dei fatti? Quando essa 

3 D. T~, "Tacito e la rea;ltA storica", in Epigrafia e Territorio, II Barf. 
1987, p. 23l. 

4 EHRENBERG-JONES, Docuf1'1Bf1t8 IUustratmg the Reigns of Augmtus and 
Tiberius, Oxford2, 1955, nr. 22.'>. 

a pm1., Leg. ad Gaium 26, 168 e passim. 
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resta per noi unica, dobbiamo tener conto della linea di deformazione 
per correggerla e non fidarsi delle sue interpretazioni; non dobbiamo 
acceltare Ie tematiche che pretende di imporci (la storia come storia 
di processi); dobbiamo dare molta importanza alle fonti alternative, 
quando ci sono: in particolare, per la congiura di Seiano, e decisiva 
la notizia di Flavio Giuseppe confermata con particolari diversi de 
Dione e, sulla denunzia di Antonia. II fatto che Dione ricordi la denun
zia di Antonia nel contesto della storia di Vespasiano e non di quella 
di Tiberio, accresce l'importanza della notizia: essa era taciuta dalla 
foote coroune (Servilio Noniano), rna era ben nota, oitre che a Giu
seppe, in altri ambienti romani rr• 

2) Del punto di vista storieo i principali avvenimenti che possiamo 
tentaredi ricostruire sono i seguenti: 

a) La congium eli Setbno. La fonte comune (a noi trasmessa da 
Giovenale, Tacito, Suetonio, Dione) affermava che Seiano era certa
mente colpevole, ma si compiaceva nell'affermare che Ie accuse furono 
vaghe e che non ci fu processo, e insisteva sull'astuzia e l'inganno di 
Tiberio che, quando gia sapeva tuuo, deUe a Seiano il consolato. Molti 
studiosi si sono per tanto domandati se Seiano non sia stato la vittima 
delI'ambizione di Macrone 8 0 dell'abbandono del grupo senatorio che 
10 appoggiava e del prevalere in senato del gruppo che 10 osteggiava 9. 

La valorizzazione della notizia di Flavio Giuseppe sulla denunzia di 
Antonia rivela che la scoperta da parte di Tiberioavvenne quando 
Seiano aveva gia avuto I'imperium proconsulare (A.I. XVIII, 181 aLII 'to 
'tON O''tgU'tEU!.Ui'twv ELvm lJYEl-WVLUV uv-r0), cioe dopo che il suo con~ 
solato era iniziato da alcuni mesi. Di qui l'improvvisa decisione di 
Tiberio di abdicare dal consolato per costringere il collega a fare aItret
tanto; il conferimento di onori sia a Seiano che a Caligola, cosl da 
non insospettire il prefetto e da saggiare la popolarita del nipote, e da 

e FL. JOSEPH., AP., XVIII, 181; Dio., 65, 14, 1. 
7 Contro D. HENNIG, L. Aelim Seianus, Miinchen 1975, p. 148 sgg., che 

cIa peso invece alsilenzio eli Dione nel racconto delle vicende del 31. 
8 D. HENNIG, op. cit., p. 152sgg. 
II H. W. BlRD,"L. Aelius Seianus and his political Signilficance", in JAto.. 

mus, 28 (1969), ps. 61sgg.; M. PANI, "Seiano e gli amici eli .Germanico" in Qua;' 
derni eli Storia, Bari 1977, p. 135sgg. . 
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poterla opporre a quella che il prefetto si era acquistato negli ultimi 
tempi con una politica demagogica (il comizio suU'Aventino e il culto 
delIa Fortuna di Servio Tullio) 10, i contatti con Macrone e con Laco
ne. 11 tradimento di Seiano costrinse Tiberio a rilanciare Caligola, che 
1a decisione di permettere a Seiano Ie nOZ7Je con Livilla e di conferirgli 
contempomneamente il consolato e l'imperium pr~, aveva for
Be allontanato dana successiooe. II piano di Tiberio era quello di fare 
di Seiano, nuovo Agrippa, il garante della successione "guidata" del 
giovanissimo Tiberio Gemello,· suo nipote naturale. n complotto di 
Seiano, che credeva di poter contare sulla rUbs urbana, sui soldati e 
su una parte del senato, mirava ad eliminare Tiberio (il parricidio di 
cui parlano Valerio Massimo e Ie fonti ufficiali) e, probabilmente, Cali
gola e Ie sorelle (come Tiberio stesso a£fermava nei ~uoi Commentari): 

b) La fine di Ag,rippina. eI deii sum fjgli. La fonte comune collocava 
nel 31, all'indomani della caduta di Seiano, i1 rumor romano suU'inten
zione di Tiberio di liberare il nipote Druso e di porlo a capo del popo
10 contro Seiano e la comparsa in Oriente del falso Druso (che Dione 
riferisce confusamente sotto il 34). n collegamento £ra i due fatti Ii 
rivela espedienti macchinati negli stessi ambienti, quelli dei fautori di 
Agrippina, ancora viva nel 31 e capace di operare attraverso i propri 
liberti, che nella vicenda del falso Druso ebbero una parte importante. 
n raggio di azione e il metodo della dupIice manovra restano . quelli 
prediletti da Agrippina sin dal 14 d.G.: da una parte la plebe romana, 
a cui Druso veniva presentato come il possibile capo, dall'altra gli 
eserciti che erano stati di Germanico e di cui si sperava l'appoggio( Ie 
truppedi Siria, in particolare, che poi Tiberio premio per la loro fOOel
ta con donativi speciali, Suet., Tib 48, .2). La scelta di Silano (forse 
Marco, non Decimo) che era stato l'amante di Giulia Minore, come 
'presunto padre dell'usurpatore, era significativa: doveva presentare il 
falso Druso come il discendente legittimo della stirpe Guilia di fronte 
alJ'usurpatore Tiberio. Questo spiega perohe,. nonostante la morte di 
Seiano, Agripina e Druso sianostati trattenuti in carcere sino alla mor
te sopraggiunta nel 33 11• 

, '1OSulIe improbae comitiae. .. in Af.IO'Itino eli C. Vl10213-==lLS 6044 e suI 
,rap porto di SeiaIlo con la Fortuna v. R. SYME, "Seian on the Aventine", ij:t. Her~ 
mea, 84, (1956), p. 17sgg. 

, 11 Su. questo problema v. M. SORDI, "u falso Druso", cit. 
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c) Ilproblemo. della successione.II tradimento di Seiano -fri ]a 

catastro£e dei piani successori di Tiberio: con Ie· -nozze fra il "£idato" 
Seiano e Livilla la successione del fanciulloTiberio Gemello sarebbe 
avvenuta sotto Ia guida di un uomo maturo ed esperto. Dopo ilcom
pIotto di Seiano Tiberio fu costretto a rilanciare Calig<:>Ia, del cUi cacat
tereegli diffidava, e 10 affianco impariialmente a Tiberio Gemello nel 
testamento del 35. I rapporti che -si erano instauratf fra Macrone e 
Caligola (al di Ja dei pettegolezzi della corte sulla moglie di Macrone, 
dovew. preoccupare Tiberio l'adulazione del prefetto nei confrontidel 
giovane principe, il sole sorgente preferito al sole tramontante) accre
hero l'incertezza. di Tiberio sull'opportunita per l'impero di una succes
sione a rischio. Tale incertezza appare bene espressa nel gesto attrl
buito a Tiberio morente da Seneca (Suet., Tib. 78, 2). 

d) La oris'i monetaria del 33 e lapolitica e(;ornomiro di Tiberio. I 
moderni hanno discusso se sia stata ]a legge di Cesare 0 il senatocon
sulto ispirato da Tiberio a provocare nel 88 la scomparsa del circolante 
e il venir menD del credito 12. Con ogni probabilita fu ilsenatocon
sulto del 88 10 strumento giuridico con cui 5i tento di "rinnovare"· 18 
legge cesariana, assumendo da essa il principio che il debito doveva 
essere pagato in terre e che i creditori dovevano investire due terzi 
delloro capitale in terre 13: la novita del senatoconsulto tiberiano erano 
due: innanzi tutto Ie terre dovevano essere in Italia e poi nessun preci
so termiIntu:s a-nt'e quem veniva fissato per una giusta valutazione delle 
terre da vendere. II resultato fu il crollo dei prezzi delle terre che i 
debitori erano costretti a vendere; Tiberio risolse la crisi con un pres
tito gratuito e garantito dalle terre. In questo modo peru i debiti fUfo
nopagati in denaro e ando almeno parzialmente disattesa una delle 
finalita che Tiberio si era ripromesso dal senatoconsulto. Proseguendo 
nella politica di Augusto per il rilancio della agricoltura in ltalia egIi 
voleva infatti assicurare Ia messa a cultura di terre che la mancanza. di 
mezzi da parte dei proprietari indebitati rischiava di lasci8re incolte. 
n senatoconsulto che imponeva ai detentori di capitali di investirli in 

12 Sulla crisi del 33, v. TAC., AM. VI, 16-17; Dio., 58, 21, 4-5; Suet., TIb. 
48; suI problema cfr. E. GAlIBA, "Progetti di morma",in Studt Fanfanl I, Milano 
1962, p. 6.2; E. Lo CASCIO, "State and Coinage", in IRS, 71 (1981), p. 85sgg. 

13 Su tutto il problema mi riservo di ritomare pin ampiamente altrove. 
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terre in Italia voleva forse as sere una risposta all'annoso problema del 
vettovagliamento della capitale che si eramanifestato anche· nel 32 
(Ann. VI, 13, 2). 

e) Il prob1.erna portico e la silsttemtlZione del Med4b Orlent~. IIli 
contrasto can l'accusa presente neUa fonte comune di avere lasciato 
invadere l' Armenia e di essersi 1asciato disprezzare dai Parti, Tiberio 
sembra aver affrontato con grande prudenza ed efficienza la vicenda, 
approffitando dell'opposizione interna esistente frai i Parti; creando, 
mediante l'intervento deg1i Iberi, difficolta ad Artabano, prima in 
Armenia e poi nella stessa Partia; intervenendo infine, rna senza varca~ 
re la frontiera storica, can truppe romane sull'&ufrate 14. L'azione di 
Tiberio, che appare _preparata a Roma con la nomina eccezionale t;5 a 
console ordinario per il 34 di un: homo nOiUJUS, Vitellio, adatto al campi.,. 
to delicato e difficile di reggere Ia Siria (dove era morto proprio nel 
33 l'abile Pomponio FIacco), riveia la vigHanza di Tiberio, l'esistenza 
di una rete di rapporti personali fra Tiberio e i principi orientali anche 
al di Ia dei confini romani (tale l'intervento diplomatico presso Mitri
date e Tarasmane, iberi del Caucaso) e la. predisposizione di informa~ 
tori e di fautori all'interno della stesso impero -partico. La felice con
clusione, forse nei primi mesi di CaligoIa, rna certamente in base alle 
disposizioni date da Tiberio, della controversiaparta, con il riconosci
mento pacifico da parte di Artabano III della superiorita romana, appa
re il capolavoro della diplomazia di Tiberio e si rivela sulla linea di 
tutta la sua politica estera. Vitellio intervenne anche in Giudea: nel 
corso di questa intervento e in funzione della pacificazione di una 
provincia di££icile, va visto anche l'appoggio dato da Vitellio, su istru
zioni di TiberiO, alIa nascente chiesa cristiana 16. 

14 Sulla spedizione partica di Vitellio nel ~/'31, v. TAC., Ann. VI, 31-38 e 
41-44; Dio., 58, 28, 1-4 e 59, 2:1, 2-3; FL. JOSEPH., A. J., XVIII, 196-100. Sul pro
blema v. A. GARZErrI, '"La data dell'incontro sull'Eufrate di Artabano III con L. 
Vitellio", in Studi in ooor8 di Calderma..l'aribene, I, Milano 1956, p. 211sgg., 

15 G. F. TmILETI1, frincipe 8 Magistrati re~bblicani, Roma 1·958, p. 285 
sgg., ritiene segno eccezionale degli ultimi anni di Tiberio Ia nomina di bQmitles 
noui come consoliordinari; di essi il primo e pr~rio L. Vitellio nel 34, la cui 
nQmina, pero, amiD avviso, si spiega con la necessita di ,preparare un uomo abile e 
COIl autorita, da inv~are en . Oriente. 

18 M. SORDI, I Cristiani nell'impero Romano~ Milano 1990, p. 24sgg. 
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3) Vultimo Tiberio. Nella valutazione finale che Ie nostre fonti 
danno di Tiberio, Tacito insiste suI progressivo deterioramento del suo 
carattere che rivela negli scelera e nei dedecora degli ultimi anni i 
germi di perversioni insite nell'uomo sin dalIa sua giovinezza (0 dall' 
infanzia, come pretende Suetonio riferendo, con un fraitendimiento, il 
giudizio del suo maestro Teodoro di Gadara) 17; Dione insiste sulla 
mescolanzadi virtU e di vizi, praticati Ie une e gli altri como se fossero 
l'unico aspetto della sua personalita. In realta gli ultimi anni della vita 
di Tiberio rivelano Ia stessa vigile attenzione agli interessi dello stata, 
ia stessa dedizione al ]avoro, non interroto neppure nella ultima malat
tia, la stessa solIecitudine nel soccorso di coloro che erano stati colpiti 
da catastrofi naturali 18, la stessa prudenza diplomatica, tesa ad evitare 
Ie guerre ed a risolvere pacificamente Ie controversie, salvaguardando 
Ja sicurezza dei confini e il prestigio dell'impero, 10 stesso rifiuto di una 
facile e immediata popolarita, che avevano caratterizzato i suoi primi 
anni di governo. Tacito ammette (VI, 46, 3) che illi nojn pe'rlnde curae 
gratia presentium quam in po'Stet'08 ambitio e ammette che Tibelrio 
conservo questo atteggiamento sino alIa fine della sua vita. Nella pre
ghiera che Tacito attribuisce a Tiberio nel 25, per rifiutare il culto 
imperiale, in vita e in morte, l'imperatore, dopo aver chiesto alIa divi
nita ad f1nem usque fIitae un animo tranquillo e inteUigentem humani 
diuinique! ittris, espriroe il voto che i provinciali e i cittadini ricordino 
dopo la sua morte cum ~ et bonis recordoti0ni'bu8 facta et farnam 
nomi,. mel (Am. IV, 38, 3). E' questa e il ricordo che di Tiberio resta 
in Filone di Alessandria, como nel modesto veterano di Chieti. 

Lo spaventoso ritratto coo la fonte comune a Tacito, a Suetonio, 
a Dione ha costruito di Tiberio, nella improbabile rappresentazione di 
un precursore del Dottor Jekill, e solo il frutto di queUe elaborate 
calunnie che Tiberio ben conosceva ed aveva cercato di confutare gia 
durante la sua vita. 

17 Per la defonnazione di Suet., Tfb. S1 v. J. HEUROON, '1Jne calomnie sur 
Tibere enfant", in Hommage Ii J. GTllifI(Jrolo, in Ann. Fac. Lettres Nice 50 (1985), 
p. 2.6sgg. 

18 Sugli interventi di Tiberio in occasione di catastrofi naturaH e di incendi 
(aleuni dei quali riguardano proprio i suoi i suoi ultimi anni) v. ora G. CIAtEN
TONI, "Tiberio e il problema della protezione civile", in elSA 15 (1989), p. 167 
sgg. 
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R£SUM£ 

Pour les dernieres annees de Tibere nous ne pouvons pas reconnaitre seulmente 
l'existence d'une source commune tres tendencieuse suivie par Tacite, Suetone, 
et Dion, mais aussi la dependence de ces auteurs de cette source unique, dont il 
copient ueque fois a 1a lettre Jes jugments et les citations. En considerant cette! 
situation historiographique on cherche de indiquer tries brevement les possibilites 
de reconstruir du pOint de vue historique la repression du complot de SeiaD, la 
fin de Agrippine et de ses fils, la politique financiere pour l'an 33, la solution 
de la question parthique (35/ apres J. Ch.). 


