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;S'eco1’1do la definizione piü generalmente ammessä, '

11 torrent: & un corsa d’ac_qua di brew lunghezza, piü i

40wem? rapide e che durante la maggz'orparte dell’amzo

ba daflusso nulla o quasi nullo, mentre ha piene rapide

: carte.

‘ Ma quasi ogni autore dä del torrente una definiziox1e

d1_'v_ersa.

5Fabre ( )_ — che si puö dire il padre della bibliografia

moderna. sui torrenti —— definisce il larrentz un corsa ‚ ,

d’acqua violenta nella [time, il cui lettoe‘ variabile, le“ _

mipiene sono di breve durata e le cui pendenzc sono: ‚

egolari. Egli inoltre distii1gue i larrenti dei torrmls-

riüzéres. La difl"erenza sostanziale sta in ciö, che"1 tor-,

mit" propr1amehte detti hanno corso breve ependenzd

_ oite’con tendenza ad escavare ed approfondire il loro

’ietto; mentre invece i flumi torrenziali hanno percor-

_renza relativamente maggiore e pendenza minore, con*

‚ la caratteristica che tendono piuttosto a innalzare il‘

loro alveo, senza escavarlo afl'atto o solo in piccola

tr1isura e su brevi tratte. Questi fiumi furono da Sin-

der(‘) detti moniam' (Tav. 1).

  

    

  

   

 

(i) FABRE, « Essai sur la théorie des torrean et des riviéres » ;

Paris,1797. .

(*) B. STUDBR, «Lehrbuch der phys1kalischen Géographie und

fGeolog-ie»; Bern, 1847.
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Sure]! (3), l’autore del classico trattato, mentrédi

.stingne i corsi d’acqua di montagna secondo la loro"

importanza nelle quattro categorie: flumi, flumi for

fen2iah', torrenlz' e ruscelli, dice: alle i torrentz' « star

« mm; in vallate assaz' carte, frazionando le montagne

« in contrafl'ortz', talvolta anche in semplici depressiohif

« Le Zora piene sono brem' e quasi seinpre subitanée

’« La Zora pendenza eccea'e i 6 eentz'metri per mefrdfsü_i

« tutto il Zora wiluppo, varia assai presta e noiz;s’ab+;

‘ « 6assa al dtls‘olto di 2 centimetri per metro. Essi kanfn’a

« una proprielü afi'atto specifica: scavano nella manägz—

« gun; depangono nella vallatd; e divagano poi 11 ma

« tiv/o di quein deposz'tz'. Questa proprietä formata d

« un triplice fatto non si trova negli altri corsi d’acqua

« e fornisce un carattere bene spiccato ». ‘

‚ ' Elie De Beaumont (“) nel suo magistrale co_rso si at

" tiene alle medesime definizioni e distinzioni date‚da

Surell. Anche Seckendorff (“') distingue i 'torrenti (id >

ruscellz', afl‘ermando che questi non possono mai ‚con'

vertirsi in torrenti. M21, 21 tale riguardo sembr,ay men};

inesatto il giudizio che fa Demmn‘zey ("), il quale, di-

stinguendo i burroni dai torrenti e dai ruscelli, bs‚—'

serve. che tanto i burroni che i ruscelli possono éql “

progresso dell’erosicme, nelle forti pioggie mutarsi;ip '

selvaggi torrenti (Tav. 2). "

Ancora piü chiare diventano le ca1atteristiche dei

torrenti, seguendo le diverse distinzioni che ne fann'o'

i vari autori.
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(3) ALEXANDER SURELL, « Etude sur les torrents des Haute:—

Alpes »; Paris, 1841. _ \

(4) E. DE BEAUMONT, « Leqons d’Hydraulique: torrents‚ riviia'resi,“

fleuves, vallées. Cours professé au Collége de France»; Paris, 1844.;

(') A. Farm—11211111! von SECKENDORFF, « Verbauung der Wildbächel :

Aufforstung und Berasung der Gebifgsgründe »; Wien. 1884.

(°) PROSPF.R DEMONTZFY, « Traité pratique du reboisement et du 1

' gazonnement des montagnes » Paris, 1878. " ‚
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Joseph Duile('), che si puö direil vecchio maestro

elle sist_emazioni dei torrenti inTirolo, basandosi sul- ‚

o'sservazione dei öorsi d’acqua del suo paese distingue ‘

: torrenti.'

‚ _‘ I. In perenni, cioe in quelli che sono alimentati

a Sorgenti continue, laghi e ghiacciai;

2. In intermittenti, cioé nei torrenti che scorrono

3. In estivi, cioé nei torrenti che traggono la loro ‘

‚imei1tazione dallo scioglimento delle nevi e dei ghiacci

Tav. 3). ‚

Invece Sure” (“), partendo dal punto di vista della'

localitädove ha origine il corso d’acqua, distingue:

» i. I torrenti che nascono da una sella e scorrono

ri Anna valle prop1‘ia;

2. Itorrenii che cominciano sotto una cresta e

defluiscono su una falda;

_ 3. I torrenti che originano da una cresta e cor—*

;erno secondo la linea del maggior pendio.

Scz}bion Gras (°) distingue i torrenti, secondo Festen-—

__1611e{de1 loro bacino, in piccoli, medi e grandi, dopo

ver'data del torrente la seguente definizione: Un corsa

acqua am piene subz'tanee (: Malente, am pendenze

considerwali e irregolari ! the 17 p1'1‘1 spesso r1'alza

" zierte parli del sua [elta (: matizro del deposito delle ma-

teria rbnvagliate, ci!) the fa divagizre le acque in piena.

fifa.tfa de Bastelica (°) fa una consimile distinzione,

perthé divide i torrenti in semplz'ci (Tav. 4) e in com-

pbslz', ritenendo che questi ultifni siano quelli casti-

E'uiti da due o pi1‘1 gole (Tav. 's).  

 

(") JOSBPH DUILE, « Ueber Verba11ung der Wildhäche in Gebirgs-

ndem », !nnsbruck, 1826.

(S) SGIPXON GnA's. «Etudes sur les torrents des Hautes-Alpes»

‘ Amles des Pouls-et-Clzausse'es. Paris, 1857

‘(°) COSTA DE BASTELICA,« Les torrents, leurs lois‚ et leurs efi'ets »;

? da, 157... ‚
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Demontray (") distingue i t0'rrenti, nei riguardi della ?

‘ provenienza del materiale da essi convogliato, in due’ „ ,

grandi categorie secondo che il detto materiale pro-;

viene dall’erosione del letto « Iarrents & afiom'llements » '

oppure daile falde 0 dai ghiacciai « torrentsaacasses »‚‘

oppure. « torrent; glaa'az'res ». Una distinzione, presse—

ch‘e consimile fa Suda (“’) che ha fattc) studi sui tor;

renti della Carinzia.

Schindler (“) distingue i torrenti & un dipresso Come ' /

il Duile. Invece Salzer(") e Landolt (") usano la di+

stinzione di lorrenti di montagna‚ iorrmti di collz'mz ef“! “

torrenti di piamna.

Giova pure, a meglio comprendere la natura e le ..

caratteristiche dei torrenti, il conoscere anche la Süd.-" ‘

divisione dei diversi tronchi nei quali gli autofi “sand"

decomporre un torrente.

Duile (’), Sure]! (°), Costa de Bastelica (°), .Demant— " M ‘

       

zey (°), L‘elzmar'm (**), Culmam; (fi), Graf (ß), Ko-ß . ‘

vatsch (Ü), Förster (“) e Kreuler (“’) dividonö ii1 bäcino ‘

e quindi anche Pasta di un torrente in tre parti.

(*“) SUDA, « Ueber die Wildbäche Kärnthens ».

(“) A. SCHINDLER, « Die Vildlach—und Flussverbauung nach den

Gesetzen der Natur »; Zurich, 1889.

(l?) J.Sa1ze1z‚« Ueber den Stand der Wildbachverbauung in Oe-

slerre1ch »‚Wien, 1886.

(13) ELIAS LANDOLT, « Die Bäche, Schneelavinen und Steinschiägée ’

und die Mittel zur Verminderung der Schädigung durch dieselben » ;

Zurich, 1887.

(“) Dr. PAUL LEHMANN, «Die Wildbäche derAlpen»; Briaslau‚1879.‚

(“) CULMANN, Bericht an den schweizerischen Bundesrath über —

die Untersuchung der schweizerischen Wildbäche vorgenommen in

den Jahren 1858,1859, 1860, 1863 »; Zürich, 1864.

("’) EDMOND GRAF, « Waldverwustung iind Murbriiche‘»; Wien,

1879 ' „ 1

(“) MARTIN KOVATSCH, « Das obere Fellagebiet »; Wien, 1881.

(") G. R. FÖRSTER, «Das forstliche Transportwesen»; Wien, 1885.

  

("’) Fr. KREUI'ER, « Verbauung der Wildbäche »; Handbuch der "_v *

Ingenieurwissenschaften. 3 Band. 2 Abth. 1 Hälfte. Dritte Auflage.

Leipzig, 1899.
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' Génefizlitä ‘ 5' ‘ '    
Questi tre tronchi o parti — salvo qualche piccola

;difl"erenza nelle denominazioni ad essi rispettivamente

date dai diversi autori —— sono le seguenti:

La parte superiore, detta anche bacz'na diformazione

lo di racc0glimento, quella media, detta camzle callet—

"(are 0 di scale, o anche stretta 0 gold; e la parte in-

feriore, detta [elta o cono di deiezz'one o della.

Il bacz'na di formazione 0 di raccaglz'mento ha di

solito la forma di un anfiteatro od emiciclo. Le preci- -

pitazioni atmosferiche convergono dapprima in piccoli

      

Üf'rivi di nessuna entitä, che perö rinnendosi a mario a "

mario fra ioro creano il torrente (Tav. 6).

Questo, dal piede del baeino di formazione, scorré

„in un unico canale colleltare o di 55010 od addultare,

‚che talvolta si conserva visibile da ambedue ie rive su

_ ‘ tutta la sua lunghezza; talvolta invece per tutto 0 parte

del suo Corso si sprofonda fra boschi e pascoli in una

”gola o stretta montana (Tav. 7).

‚ "Il torrente sboccando poi nella valle principale format

; il lefto () cono di dey'ezione, dal quale si versa nel finmé

" recipiente, talvolta immediatamente, talvolta a mezzo

\ di un altro tratto di canale di scola, di maggiore o

minore Iunghezza.

E per questo che alcuni autori, come Pareto (°°)‚

Lahdolt (“) e Thiéry (”‘) aggiungono alle tre ariziaccen-

hate parti una quarta, che chiamano pure canalé 0 [elta

‚ collez‘tare o di scolo e che difl'erisce solo dal precedente

» ' in quanto esso scorre non nel vero bacino del torrente,

' ina nella valle del fiume recipiente.

_ . Non di rare pero quest’ultimo canale mama, come

&. anche taivoita la seconda parte si riduce a ben poca

Cosa 0 pure a nulla.

    

€“) RAFFAELE PARETO, « Torrenti, burroni e traue »; Milano,

’Giornale dell‘lngeguere Architella, giugno e successivi, 1866.

_‚ (‘n). E; THIERY, « Restauration des montagnes, correction des tor—

.‚ ‘rents, reboisement »: Paris, 1891.

 



' _ in rilievo che la parte superiore é destinata alle scavo
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In generale poi quasi tutti gli autori, e in par.ti—y

colare Surell (3 ), Kovatsch (”) e Kremer (”) metton_d

e all’erosione, mentre quelle. intermedia e per 10 pi1‘1

' neutra, perche serve solo al trasporto pi1‘1 o meno Sregow‘

lato delle materie scavate nella prima, e il ietto di de—

‘ iezioneeedestinato al deposito delle materie stesse.

Arrivato al letto di deiezione il torrente assai spes'sq

— si spande su una grande largh’ezza, depositandovi tal

volta la maggior quantitä delle materie che trasporta

dal monte.
@

Il cono o della, cos‘1 detto per la 5113. forma, e costi-

tuito da tanti strati sovrapposti aventi la figura di ven-

‚ taglio, che col loro numero e spessore rivelano la storia

dell’attivitä del torrente. Vi sono alcuni di questi coni

vastissimi avendo tre e piü chilometri di lunghezzae

parecchi chilometri di Iarghezza alla base.

La pendenza del torrente va d’ordinario decrescendo

dall’origine allo sbocco. Fortissima nei diversi rami che\ \

costituiscono il bacino di formazione 0 di raccoglimento‚5

va scemando nella parte intermedia del corso del tor-"

rente, fino ad-assumere il suo minor valore suicono;

di deiezione, dove perö taivolta conserva ancora mi—.

sura notevole, raggiungendo il 20 0/0 e piü.

Il profilo longitudinale del torrente assume perciö

esse pure la form_a tipica di ogni profilo fluviale, cioé

quelia di una curva che volge la concavitä verso il

} cielo. »

Chi non conosce i torrenti, scorgéndo quei tén11i ri- ? "

gagnoli, non puö credere che essi siano capaci di tanta

devastazione.

Ma le pioggie dirotte possono anche in poche oré

portare in piena i torrenti, perché‚ data ia forte pen—

denza dei ripidi versanti, straordinari volumi d’acqua

possono anche in brevissimo tempo raccogliersi e de—>

' fluire al piano (Tav. 8 e 9). «7
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Inoltre* tosto che avvénga una forte pioggia, entra _

, subito in azione anche la forza erosiva dell’acqua, la‚ -‚ ‚

qua_le é tanto pi1‘1 grande, quanto pi1‘1 %: forte la pen-

denza; _e co] crescere progressive della portata del tor-'

rente, lo spettatore vede anche aumentare di istante in

' istarite, e talvolta in pr0porzioni spaventevoli, la quan- "

tita delle materie che la corrente travolge con sé. 111-

fatti, tranne nei casi nei quali vi si oppongano resi-

stenze benefiche, l’acqua smuove e trasporta in hasse ’

Quanto trova sul suo cammino.

-Troppo spesso gli abitati e le campagné sono invase

dal torrente che le ricopre di un grosso strato di pietre

e di ghiaie e le rende completamente sterili. Ed anche

qnando il torrente non evalvea e non devasta1 terreni „

che esso attraversa, frequentemente reca gravissimi ‚_ '

     

   

della diminuita pendenza, le materie convogliate dal ‚

‚_ torrente sono costrette. a depositarsi formando qua e'

151 banchi che deviano la corrente; cosicché ne pro‘-

'j vengono guasti e corrosioni alle rive e agli argini del »

,fiume. ‚

_ 'L’uomo si “e sempre adoperato per difendersi dai

corsi d’acqua. ma con scarso efi"etto, perché, rivolgendo

gli sforzi solo a proteggere il piano, non sié curato di

frenare le acque al mente. Basti considerare che lo

State, dacche fu costituito il Regno d’ Italia & tuttd

'l’anno 1910, ha speso 700 milioni di iire in arginature

ed opere di difesa idraulica al piano, mentre soltanto ‘

poche centinaia di lire furono impiegate per le siste-

mazioni montane (“).

E fatica sprecata il regolare un_ fiume finché i tor—

“ renti vi possano portare materie che lo ingombrino e

          

 

("-’) I. MAGANZINI‚«511“2 sistemazione dei bacini montani»; Con-

.dova, nell’anno 1910.

 

danni al fiume nel quale sbocca. Perché, a motivo "

ferenza tenuta alla R. Scuola di applicazione per gli ingegneri in Pa- _ ‚

 



' Sistemazz'oize_ déi torreizti, \ecc. " " ’

 

   

 

  che esso non riesca a smaltire. « E nell’irifanziä dei

'« fiumi— scriveva il Mengotti (” b“) — che si deve pen-

«Sar_e a renderli doci-li e obbedienti ». —‚

' Cosi, anche se si vuol togliere ai torrenti la loro at-

'tivitä distruttrice e perturbatrice, bisogna intraprendere_

”111 Rittal al mente. E unicamente operando nelle alte

„i‘eg'ior’1i‘ che si puö con successo frenare il torrente; ‚_

'In Italia furono giä promulgate due leggi sulle opere i

idraulic_he (30 marzo 1893 e 7 luglio 1902) le quali m1-‘

_ravano particolarmente & conseguire la s1stemaziöne

‚_dei torrenti, ma pur troppo essendo esse basate sulla ‚

" äiione esdusiva dei Consorzi e dei privati, pocö finorä "

„si ottenne. Ora perö, mercé la solerzia degli onor. mf- . ‚

»n‘istri B'ertolini e Sacchi, fu emanata la Iegge 13'_111- 7 —'

*glio 1911 N. 774, 1a quale, avocando quasi*esclusiva-"

mente allo Statola sistemazione idraulico-forestale dei

“bacini* montani, 6: da sperarsi che porterä miglior‘i ri- .

‘ sultati. ' ‘

?“ bis) MENGOTTI, « ldraulica fisicä e sperimentale ».

    


