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sotto il fondo sabbioso. Fatto 10 seavo, si murö l’ anello per 111. 2

quasi di altezza, sicché in tal modo il ea330ne potette funzionare da

tura; ed il lavoro nella parte eentrale fu eseguito all’aria libera, ag—

gottandosi l’aequa con 1’uso delle trombe, ed eseguendosi coi mezzi

ordinarii lo scavo e la muratura.

f) Modifica Cézanne : metodo pneumatico, propriamente detto (18:39).

L’Ing. Cézanne nella fondazione del ponte sul fiu1ne Niemen presso

Kowno in Russia, apportö un’altra modificazione al processo Triger,

separando cioé la parte int'eriore di ciaschedun eilindro con un sof-

fitto, dal quale partivano due tubi 0 ea1nini (li servizio, che mette-

vano in cornunieazione la inferiore camera di scavo, eio€3 la eosid-

detta camera di lavoro (chambre de travail) con quella di equilibrio.

Lo spazio eompreso tra i camini e la parete del eilindro, superior-

mente alla camera di scavo, era pieno d'acqua, il eui peso t'aeilitava

l’ affondamento dell’ apparecehio.

Eseguito 10 scavo, si faceva una gettata di ealeestruzzo con ce—

mento Portland per uno spessore eapace ad i1npedire che l’ acqua

filtrasse di sotto; quindi, smontati il ea1nino ed il sot'fitto della ea—

mera di lavoro, si eohnava la rimanente altezza del eilindro con

simile muramentö (V. fig. 4).

Questa modifiea introdotta dall’ingegnere Cézanne earatterizzö il

metodo pneumatico propriamente detto, pel quale il lavoro procede

continue all’aria eompressa (*).

g) Modifica Fleur S." Denis (1859).

Nell’ istesso anno l’ ingegnere francese Fleur Sf Denis, in oeeasione

della eostruzione del grandiose ponte sul Reno a Kehl presso Stra-

sburgo, considerö la difficoltä @ l’impert'ezione ehe presentava l’uso

delle pile tubolari, le quali non potevzmo essere impiantate pert'etta-

mente vertieali, specialmente quando dovevano raggiungere una con—

siderevole profonditz‘t, come in quel case, in cui bisognava scen<lere

a circa n]. 20 sotto il polo delle magre, attraversando uno strato

di arena mobilissima. Pensö quindi di adoperare per ogni pila tre

lo quattro cassoni di lamiere di ferro, eiaseuno «li base m. 6,00 x 7,00,

c diviso da un soffitto in due compartimenti , di cui l’inferiore alte

m. 3,00 adibito a camera di lavoro.

Per ogni cassone, elevavansi dal soffitto tre pozzi, uno centrale

(a base ellittica, di assi In. 2,30 c m. 1,50) per il passag‘g‘io dei ma-

teriali (li scavo, 0 duo (a base circolare, (ll dialnelro m. 1,00) per la

diseesa degli operai (V. fig. F»).

(*) I primi ponti fondati con questo metodu sono: in Germania il ponte a Kehl sul

Reno (1859), cd in Francia il viadotto d'A1'g‘6nteuil (1801) e quelle di ()rivul usnzz„

entrambi sulla. Senna, ed il via.dotto di Briollay sul Loir (1863).
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I due pozzi di servizio funzionavano alternatamente, ossia a ri-

prese ; 6 Gib per non interrompere il lavoro allorquando per 1’ afl'on-

damento del cassene quelli devevansi allungare. Nel pozzo eentrale,

messe in cemunicazione con l’aria esterna, girava una specie di draga

(noria a cucehiaie), la quale, mossa da una leeomebile, scendeva fin

sotto il livello del fondo in un ampie fesso, fatto dagli eperai, di dove

asportava il materiale rli sterro. Il movimente si faceva in acqua,

giaeehé sia i] fosso, che il tube centrale ne erane pieni.

Durante la manovra di affondamento i oassoni erano sospesi con

catene a lunghe maglie, affidate nel eape superiere a verrini (ve’rz'ns)

(v. fig. ö), poggianti sul paloo del oastelle di manevra: la discesa

post-eriore era facilitata dal sovraeearico di muratura costruita sul so f-

fitto della camera di seave.

Arrivati al piano stabile, e congiunti i eassoni tra di loro, le ca-

mere di lavoro venivano riempite di oalcestruzzo. Poscia, smentati i

pozzi, si completava la gettata di calcestruzzo per la rimanente altezza

di eiascun cassone (*).

h) Modifica. Caster (1861).

Le fondazioni delle pile del viadotto ad Argenteuil sulla Senna fu—

rono dall’1ng. Castor eseguite con grandi eilindri di ghisa, di diametro

m. 3,60, formati da anelli di altezza m. 1,00 e spessore variabile

da m/m 38 a 111/m 55. Sul prime segmento cilindrice del fondo pogg‘iav2t

un’ armatura di travi di ghisa a T, fermante un soffitto conieo, detto,

per la sua ferma, crinolina (crinoline): queste travi erane unite tra

loro da anelli di ghisa deerescenti, e eoncorrevano all’anello minore,

di diametre m. 1,00, sul quale poggiava un tube vertieale di legno

(V. fig. 7).

Sepra tale soffitto fu eseguita una speoie di völta coniea di mu-

ratura con pietre da taglie, ed in tutto il rimanente spazio a'nulare

fu fatto un riempimente con calcestruzzo di eemento Portland.

La camera d’equilibrie, di diametre quasi eguale a quelle del

cilindre settostante, aveva altre eilindro concentrico di diametro

m. 1,40, e la zona di ferma anulare era divisa in due da tramezzi ver-

ticali di lamiera: in tal mode il vuetamento delle materie di scave

(fatto per mezze di secchioni) era continue, funzionande alternatamente

le due camere d’ equilibrio per cacciar fuori il materiale.

Raggfuntosi e spianato il fondo stabile di posa, si eseguiva un pri-

me strato di smalto di centim. 25 ben pistonato ed intonacato, e

(*) Le prime fondazioni eseguite con cassoni metaxlici sone quelle pei ponti fran-

eesi di Voulte e di Culoz sul Rodano (1860), di Lorient 511110 Scorfi' (1862) e di Nan-

tes sulla Loire (1863); i penti italiani di Piacenza (1863) e di Mezzanacorti (1864)

sul Po; ed i ponti tedeschi di Königsberg sul Pregcl (1864) e quelle di Stettino

sull’ Oder (1866).


