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VI 11 

Quoniam ad hunc locum perventum est, 

non alienum esse videtur de Galliae Germa-

niaeque moribus et quo differant hae natio-

nes inter sese proponere. In Gallia non so-

lum in omnibus civitatibus atque in omnibus 

pagis partibusque, sed paene etiam in singu-

lis domibus factiones sunt, earumque factio-

num principes sunt qui summam auctorita-

tem eorum iudicio habere existimantur, quo-

rum ad arbitrium iudiciumque summa 

omnium rerum consiliorumque redeat.  

Idque eius rei causa antiquitus institutum vi-

detur, ne quis ex plebe contra potentiorem 

auxilii egeret: suos enim quisque opprimi et 

circumveniri non patitur, neque, aliter si fa-

ciat, ullam inter suos habet auctoritatem. 

Haec eadem ratio est in summa totius Gal-

liae; namque omnes civitates in partes divi-

sae sunt duas. 

 

Poiché siamo giunti a questo punto, non mi 

sembra fuori posto parlare dei costumi dei Gal-

li e dei Germani e delle differenze che vi sono 

tra questi due popoli. In Gallia non solo in tut-

te le città, in ogni villaggio e in ogni zona, ma 

direi, addirittura, in ogni famiglia vi sono fazio-

ni rivali, alla testa delle quali sono posti gli uo-

mini più influenti, molto considerati dai Galli, 

perché nelle loro mani è riposta la somma auto-

rità e la facoltà di decidere di tutto. Sembra che 

questa istituzione risalga a tempi antichi ed ab-

bia lo scopo di impedire che i cittadini apparte-

nenti alla plebe manchino dell'appoggio contro 

chi è più potente; infatti, nessun capo soppor-

terebbe di vedere i suoi ingannati e maltrattati, 

pena la perdita, per parte sua, di ogni prestigio. 

La stessa cosa avviene per tutta la Gallia, con-

siderata nel suo insieme; essendo ogni gente di-

visa in due grandi partiti. 

Note 
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VI 13 

In omni Gallia eorum hominum qui aliquo 

sunt numero atque honore genera sunt duo. 

Nam plebes paene servorum habetur loco, 

quae nihil audet per se, nullo adhibetur con-

silio. Plerique, cum aut aere alieno aut mag-

nitudine tributorum aut iniuria potentiorum 

premuntur, sese in servitutem dicant nobili-

bus; in hos eadem omnia sunt iura quae do-

minis in servos. Sed de his duobus generibus 

alterum est druidum, alterum equitum. Illi 

rebus divinis intersunt, sacrificia publica ac 

privata procurant, religiones interpretantur: 

ad hos magnus adulescentium numerus dis-

ciplinae causa concurrit, magnoque hi sunt 

apud eos honore. Nam fere de omnibus 

controversiis publicis privatisque constituunt 

et, si quod est admissum facinus, si caedes 

facta, si de hereditate, de finibus controver-

sia est, idem decernunt, praemia poenasque 

constituunt; si qui aut privatus aut populus 

eorum decreto non stetit, sacrificiis interdi-

cunt. Haec poena apud eos est gravissima. 

Quibus ita est interdictum, hi numero im-

piorum ac sceleratorum habentur, his omnes 

decedunt, aditum sermonemque defugiunt, 

ne quid ex contagione incommodi accipiant, 

neque iis petentibus ius redditur neque ho-

nos ullus communicatur. His autem omni-

bus druidibus praeest unus, qui summam in-

ter eos habet auctoritatem. Hoc mortuo aut, 

si qui ex reliquis excellit dignitate, succedit, 

aut, si sunt plures pares, suffragio druidum, 

 

In Gallia vi sono due categorie di uomini che 

sono tenuti in gran conto e in grande onore; 

quelli che appartengono alla plebe sono consi-

derati come schiavi e non prendono da soli 

nessuna iniziativa né partecipano a nessuna as-

semblea; molti, poi, quando sono oberati da 

debiti o da tributi troppo gravosi o sono tor-

mentati dalle offese di potenti, si fanno servi 

dei nobili, che hanno, allora, su di loro quasi gli 

stessi diritti dei padroni sugli schiavi. Delle due 

categorie sopraccennate l'una è quella dei drui-

di, l'altra quella dei cavalieri.  I druidi si interes-

sano del culto, provvedono ai sacrifici pubblici 

e privati, interpretano le cose attinenti alla reli-

gione: presso di loro si raccoglie per istruirsi un 

gran numero di giovani ed essi sono tenuti in 

grande onore e considerazione. Sono chiamati 

a decidere in quasi tutte le controversie pubbli-

che e private e se viene commesso qualche de-

litto, se avviene qualche uccisione, se sorge una 

lite per un'eredità o per la delimitazione di ter-

reni, sono i druidi a decidere e a stabilire i risar-

cimenti e le pene. E se qualcuno, sia che si trat-

ti di un cittadino privato o di un intero popolo, 

non si attiene al loro giudizio, lo bandiscono 

dalle funzioni del culto, pena che è, presso i 

Galli, gravissima, giacché quelli che sono a que-

sto modo banditi sono considerati empi e scel-

lerati; tutti si allontanano da loro, evitano di in-

contrarli e di parlare con essi, per non essere 

contaminati dal loro contatto; non ottengono 

giustizia anche se la chiedono, né alcun onore. 
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non numquam etiam armis de principatu 

contendunt. Hi certo anni tempore in fini-

bus Carnutum, quae regio totius Galliae me-

dia habetur, considunt in loco consecrato. 

Huc omnes undique qui controversias ha-

bent conveniunt eorumque decretis iudiciis-

que parent. Disciplina in Britannia reperta 

atque inde in Galliam translata esse existima-

tur, et nunc qui diligentius eam rem cognos-

cere volunt plerumque illo discendi causa 

proficiscuntur. 

Tutti i druidi obbediscono ad un unico capo 

che ha su di loro la più alta autorità. Quando 

costui muore, gli succede chi eccelle tra gli altri 

per dignità e se più di uno gode della stessa 

stima, allora decidono dell'assegnazione del 

primo posto con una votazione e talvolta anche 

con le armi.  I druidi in un periodo fisso del-

l'anno siedono in giudizio in un luogo sacro, 

nella terra dei Carnuti, che si ritiene essere il 

centro della Gallia. Qui vengono da ogni parte 

coloro che hanno delle controversie e si sotto-

pongono al loro giudizio e alle loro decisioni. È 

comune opinione che l'organizzazione dei 

druidi sia originaria della Britannia e di lì sia 

passata in Gallia ed ora chi vuole approfondir-

ne lo studio, si reca per lo più in tale isola, alla 

ricerca di notizie al riguardo. 

Note 
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VI 15 

Alterum genus est equitum. Hi, cum est usus 

atque aliquod bellum incidit (quod fere ante 

Caesaris adventum quotannis accidere sole-

bat, uti aut ipsi iniurias inferrent aut inlatas 

propulsarent), omnes in bello versantur, at-

que eorum ut quisque est genere copiisque 

amplissimus, ita plurimos circum se ambac-

tos clientesque habet. Hanc unam gratiam 

potentiamque noverunt. 

 

L'altra classe privilegiata è quella dei cavalieri. 

Costoro, quando ce n'è bisogno, in caso di 

qualche guerra (e questo prima dell'arrivo di 

Cesare capitava quasi ogni anno, o che portas-

sero le armi contro qualcuno o che si difendes-

sero), accorrono tutti per combattere e quanto 

più sono nobili e facoltosi, tanto più numerosi 

servi e clienti hanno con sé. Conoscono questa 

sola specie di autorità e di potenza. 

Note 
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VI 17 

Deum maxime Mercurium colunt: huius 

sunt plurima simulacra; hunc omnium, in-

ventorem artium ferunt, hunc viarum atque 

itinerum ducem, hunc ad quaestus pecuniae 

mercaturasque habere vim maximam arbi-

trantur. Post hunc Apollinem et Martem et 

Iovem et Minervam. De his eandem fere 

quam reliquae gentes habent opinionem: A-

pollinem morbos depellere, Minervam ope-

rum atque artificiorum initia tradere, Iovem 

imperium caelestium tenere, Martem bella 

regere. Huic, cum proelio dimicare consti-

tuerunt, ea quae bello ceperint plerumque 

devovent: cum superaverunt, animalia capta 

immolant reliquasque res in unum locum 

conferunt. Multis in civitatibus harum rerum 

exstructos tumulos locis consecratis conspi-

cari licet; neque saepe accidit ut neglecta qui-

spiam religione aut capta apud se occultare 

aut posita tollere auderet, gravissimumque ei 

rei supplicium cum cruciatu constitutum est. 

 

Tra gli dei venerano soprattutto Mercurio: ve 

ne sono moltissime statue; lo credono invento-

re di tutte le arti, guida delle strade e dei viaggi, 

patrono di grandissima potenza per la ricerca di 

guadagno e per i commerci.  Dopo di lui ado-

rano Apollo, Marte, Giove, Minerva, ai quali 

danno quasi le stesse attribuzione degli altri 

popoli; credono che Apollo scacci le malattie, 

che Minerva insegni i princìpi delle opere e del-

le arti, che Giove sia il re dei celesti, che Marte 

diriga le guerre.  A Marte, per lo più, quando 

decidono di combattere, fanno voto del bottino 

e dopo la vittoria sacrificano il bestiame cattu-

rato e accumulano in un punto tutto il resto: si 

possono vedere in molte terre tumuli innalzati, 

con le spoglie di guerra, in luoghi consacrati e 

non accade spesso che qualcuno trascuri i suoi 

doveri religiosi e nasconda il suo bottino od osi 

prendere qualcosa dal tumulo del dio: per que-

sto delitto è stabilita la pena di morte con 

supplizio. 

Note 
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VI 21 

Germani multum ab hac consuetudine diffe-

runt. Nam neque druides habent qui rebus 

divinis praesint, neque sacrificiis student. 

Deorum numero eos solos ducunt quos cer-

nunt et quorum aperte opibus iuvantur, So-

lem et Vulcanum et Lunam, reliquos ne fa-

ma quidem acceperunt. Vita omnis in vena-

tionibus atque in studiis rei militaris consis-

tit: a parvis labori ac duritiae student. Qui 

diutissime impuberes permanserunt maxi-

mam inter suos ferunt laudem: hoc ali statu-

ram, ali vires nervosque confirmari putant. 

Intra annum vero vicesimum feminae noti-

tiam habuisse in turpissimis habent rebus; 

cuius rei nulla est occultatio, quod et promis-

cue in fluminibus perluuntur et pellibus aut 

parvis renonum tegimentis utuntur magna 

corporis parte nuda. 

 

Gli usi dei Germani sono molto diversi. Non 

hanno, infatti, druidi che si occupino del culto, 

né si curano dei sacrifici. Considerano quali dei 

solo quelli che essi vedono e dalle cui forze è 

evidente che traggono vantaggio, il Sole, Vul-

cano, la Luna; degli altri non hanno neppure 

sentito parlare.  Tutta la loro attività consiste 

nella caccia e negli esercizi militari; fin da picco-

li si abituano alla fatica e alla vita dura. I giova-

ni, quanto più a lungo restano casti, tanto più 

sono lodati, perché si crede che la continenza 

contribuisca a rendere più alta la statura, più 

robusto il corpo e più saldi i nervi. Considerano 

tra le cose più vergognose aver contatto con 

una donna prima dei venti anni: eppure non si 

fa mistero di sesso, tanto è vero che uomini e 

donne si bagnano insieme nei fiumi e si copro-

no con corte pellicce, che lasciano nuda gran 

parte del corpo. 

(traduzione di Fausto BRINDESI) 

Note 

 

 

 

 

 

 

 
 


