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II traffico
attraverso il San Bernardino, la Forcola e il San Iorio

Mo. Luigi Passardi

Due sono i motivi che da tempo immemorabile resero possibile una forte
frequenza dei passi grigionesi. Prima di tutto, essi rappresentano la piü breve
via di congiunzione tra il Nord e il Sud. II passo del San Gottardo ed il Bren-
nero non potevano gareggiare in nessun modo con i passi della Rezia, special¬
mente con il passo dello Spluga. II secondo grande vantaggio che offrono i passi
retici va aseritto alla configurazione delle Alpi grigionesi. I passi retici conducono
infatti attraverso valli salienti dolcemente sino ai loro valichi. I passi vicini
invece conducono direttamente e bruseamente dal fondovalle sui valichi. Su di
essi la strada percorre ripidissimi pendii. I primi rappresentano quindi riguardo
agli ultimi il grande vantaggio della facilitä nel sormontarli.

Dell'epoca preromana poco si sa dei nostri passi. £ certo perö che giä in tempi
antichissimi esistevano dei passaggi sopra le nostre Alpi, cioe delle strade o, se

vogliamo essere piü precisi, dei sentieri che serviva no per il commercio locale, e,

per ciö che riguarda il valico de] San Bernardino. per il commercio di cambio
tra gli abitanti della Mesolcina e quelli della valle del Reno Posteriore.

Un commercio di transito con arnti ed oggetti d'ornamento sopra i passi
grigionesi dall'Italia verso le regioni poste a nord delle Alpi deve aver avuto
luogo giä in tempi preistorici. Lungo le strade postali romane si trovarono nu¬
merosi oggetti di bronzo, ma in maggior numero ne furono trovati lungo la via
Mesocco-San Bernardino-Valsenberg-Ilanz, cosicche gli storici Heierli ed Oechsli
deducono che giä all'epoca del bronzo il nostro San Bernardino sia stato prati-
cato almeno durante la buona stagione. I due pugnali di bronzo, trovati sulla via
' aiserberg-Ilanz, attestano che giä a quell'epoca fioriva il commercio delle armi
e dei monili. Tali oggetti provenivano da officine poste al sud delle Alpi e ve-
nivano trasportati in regioni di smercio del nord.

Allorquando i Romani, circa 2000 anni or sono, giunsero nel nostro paese,
non costrussero subito delle strade, ma si servirono semplicemente delle strade
o dei sentieri praticati dagli abitanti delle regioni per il loro commercio- locale.
Piü tardi si servirono pure di quelle vie per costrurre le loro famose strade
militari e postali. Oggigiorno non e perö piü possibile di stabilire con certezza
quali strade siano State costrutte sotto Fimperatore Cesare Augusto. Una carte
militare romana, probabilmente del tempo di Alessandro Severo (222-235), ci da
alcuni ragguagli sulle strade militari costrutte dai Romani sui nostri valichi. Tale
carta porta !a data del 1264, e una copia, non l'originale. Fu rinvenuta dallo
storiografo dell'antichitä Corrado Pentinger d'Augsburg (1465-j>47) e vien perciö
chiamata Tabula Pentingeriana. Detta Tabula non nomina il nostro S. Bernardino,
nia ben>=i il passo dello Spluga e il Settimo. L'elenco delle stazioni stradali che e
del 4° secolo circa, i! cosidetto Itinerarium Antonini. nomina pure il passo dello
Spluga, il Settimo, il Lucomagno, la strada Coira-Zurigo, ma non il San Bernar-
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dino. Un conoscitore della storia del Medioevo, lo storiografo grigionese P.C. Planta
e perö dell'idea che accanto alle vie sunnominato sia pure stata costrutta una
strada che univa Milano con la Mesolcina, valicava il monte che separava la
Mesolcina dalla valle del Reno Posteriore e si congiungeva poi con la strada
dello Spluga. Data la sua maggior lunghezza riguardo alla strada dello Spluga,
quella del San Bernardino non deve aver avuto una grande importanza militare.
Perö e certo che i Romani conobbero le acque minerali di San Bernardino, per¬
che nel 1865 sotto due strati alluvionali si trovarono vasche da bagno di legno,
tubi di legno, resti di muri frammisti a cenere e carbone. Nel Medioevo queste
fonti erano sconosciute ed esse sono nominate per la prima volta nel 1717. AI
tempo di Giulio Cesare, sui luogo- dove ora sorgono le rovine del castello di
Mesocco, fu edificata una torre, e sotto Tiberio si ha notizia che dalla Mesolcina
siano stati trasportati dei grossi tronchi di larice sino a Roma.

Le strade romane costrutte con arte sopra i nostri passi alpini erano strade
militari e postali. I Romani organizzarono un servizio di posta, da non poi para-
gonare con il nostro, ed eressero lungo le vie delle soste e delle taverne. Sicura-
mente c'erano allora vie e strade che servivano esclusivamente per il traffico
locale, le cosidette vie vicinali o vie agrarie. Il San Bernardino era meno perico-
loso e piü comodo dello Spluga. Per la prima volta il nostro passo vien chiamato
«mons avium» (Vogelberg) da Liutprando di Cremona. Nella lite sorta tra re
Ugo di Borgogna e Berengario d'Ivrea (941-942) i fautori di Ugo bloccarono e

sbarrarono la maggior parte dei passi alpini. cosicche la moglie di Berengario
dovette fuggire nella Germania in pieno inverno. Trovö incustodito il passo del
San Bernardino. Percorse la via Mesocco-San Bernardino-Valdireno-Spluga, sali
sulle montagne di Sufers, alla sponda sinistra della valle, scese nella val Ses-

same, risali per la stessa. passö per i paesi di Donath-Mathon-Lohn, sali sull'alpe
di Saissa e quindi sui Pizzo Beverin, scese lungo il burrone della Nolla. risali
FHeinzenberg, passö per i paesi di Urmein, Flerden, Portein, Sarn, Dalin, Präz,
scese a Rhäzüns e poscia continuö il suo viaggio per la Svevia. Su quel territorio
passava infatti la strada che da Mesocco conduceva a Rhäzüns ed indi a Coira.

Sino allo scorcio de] Medioevo il San Bernardino non era frequentato che di
rado. Esso serviva senza dubbio al traffico locale tra Mesolcina e la valle del
Reno Posteriore, perche giä nel 1219 in Hinterrhein troviamo la chiesa dei liberi
Signori de Sacco-Mesocco. £ documentariamente provato che i Sacco possedessero
dei diritti su Hinterrhein. II Capitolo dei SS. Vittore e Giovanni affittö il 25 no¬
vembre 1286 ai 23 Walser di Hinterrhein i diritti concessigli dai liberi signori
de Sacco nel 1219. Nel 1320 Simone de Sacco si chiama: dominus et rector gene¬
ralis vicinantie de Reno de Valle Reni. Ma benche i dominatori e padroni della
Mesolcina avessero avuto un grande interesse anche per i territori posti al di lä
del Mons Avium, pure un traffico rilevante sopra i] San Bernardino e lo Spluga
incominciö soltanto dopo la costruzione della strada della Via Mala, 1473.

Giä verso- il 1200 i commerci tra le cittä della valle del Pö e la Germania
erano attivissimi. Essi si svilupparono sempre piü coll'andare del tempo e, fatta
eccezione del periodo della Riforma e della guerra dei 30 anni, si mantennero
floridi sino alla Rivoluzione francese. Allora la via marittima era malsicura e

lunga assai per la navigazione di quei tempi. Le merci si facevano passare per
Ie Alpi. Naturalmente si cercavano le vie piü dirette e piü comode, perche il
valore di un'arteria di transito si giudica secondo tre fattori principali: sicurezza,
velocitä e costo minimo del trasporto. Gli scambi tra l'Italia e la Germania
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