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ve’ß'éun‘coefficiente speciale che varia con la forma

  

 

corpo*eche ha 11 suaccennato valore medlo 0—4—076 . , ‘; ,

Avut„ozpoi riguardo che in ogni casa concreto le quan- “

! “I‘d , y ‚' f ed a assumono un valore costante, la detta
Rufnng s_i puö anche mett’ere sott'9 la forma sempli—

ciäsima‘ ' -
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 Sec6ndo Leslie, qüesta formola puö avere un’appli-
ca$ibne generale; e per i cubi il coefficiente k„ = 3,23.

pgr { corpirotondi ‚& =:4,58 .(?6)‚    
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Imaniere di trasporto; esperienze sul moto:
% 4.10iveise

" ’ delle materie nell’acqua. ‘   
‘Abbiamo giä detto che le materie possono camminare

taritop’mrzialmente, ovverosia distz'nlammle, quanto in

mas"sa.
\

;Assai spesso le materie trasportate dall’acqua si se-

xpa_rano'e marciano per gruppi secondo la loro gros-

sezza. Cosi piü avanti si vedono camminare le sabbie,
tioi indietro i materiali gradatamente piü pesanti, ci9é
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(“)‚Seco'ndo Romans ed Anzv l’urto di una corrente cresce con
la sesta potenza della v_elocitä; cosicché se si suppone che la velocitä
si‚raddoppi‚ poträ venire trasportato un materiale che sia sessanta-

iqügtizo Volta piü— pesanle.
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le ghiaie, poi i grossi ciottoli e da ultimo i massi'. Ale

lora si dice che il trasporto é parziale.

Ma quando _le materie sono cos'1 mescolate, da toc_«

carsi tutte, grosse e minute, indistintamente em mödo'.

che si muovono tutte con una velocitä pressoché eguale, ’

allem si ha 11 cosi detto traspan‘o in massa. E questo

trasporto che dä luogo alle carrenti di materie, 0 cor—

renii lavosé.

Surell (°) nella succitata 5ua opera classical sui to1‘

renti, ha molto eloquentemente descritte queste correnti

Semifluide.

E. De Beaumont (‘) nelle sue lezioni d’idraulica pure

succitate descrive uno di questi fenomeui di correnti difl

materie da lu_i potuto osservare nel Valiese preSso San

Maurizio. « In seguito a un violento uragano soprag£

« giunto nella flotte, una porzione della cima della.

« Den! du [Midi si era staccata il 26 agosto 1835 alle «

«ore 11 del mattino, 'trascinando nella sue caduta u1'läv

«porzione del ghiacciaio 0 del nevaio che copre uno .,

«dei fianchi della montagna; il tutto era franato in 1111

«vallone, che nel fenomeno faceva la parte del bac'm_a

«di formaz1'one a di raccoglimento.

« Questo ammasso di materie terrose e di ghiacci si

« fondeva a mano a mano; 1’acqua defluiva per mezzo

«di diverse ondate successive, trascinando un’immensa

«quantitä di terre e di pietre. La materia fluida se“—

«g11iva la pendenza d’un vailone che sboccava nellfa

« vallata del Rodano, fra San [Maurizio e la cascata di; ‚_

« Pisse Vache, per una gola ristretta, all’uscita della- — .

« qual‘e essaysi.spandevasul cono d1dejezione del tor—:

« rente che esce da questa stessa gola e che é denomi-

« nato Nun! de Saint-Barllzélemy.

« La superficie del cono di deiezione si ricopriva di

«un’acqua nera come l’inchiostro che arrivava fino al .

« Rodano, dopo avere abhandonato sul sue passaggio, '

« & misura che essa perdeva velocitä, spandendosi, “una 7

   

  

   

   

     

  

   



 
T;1\'. ;, — THI'I'L'XHC .\lcm alla rlmlqufl/‚gi (ch turn-nic \‘AHMc

sopru Chiu\'cnna (\'.\ltcllinu).
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(« piarte delle materie ehe essa teneva in sospensione.

«« Il fenomeno si rinnovö‚quasi periodicamente per piü

ggiorni; il zgfagosto esse era ancora assai frequente

«‘e assai intenso. Ogni volta che la fusione del ghiaccio

“« aveva prodotto una quantitä di melma sufficiente

perché essa potesse rompere la coesione e l’attritq,

„« questa massa si mette_va in moto e veniva & sboccare

‚«‘con estremo impeto per la gola di Saint-Barthélemy.

— ' ‘«Le materie ter_rose abbandonate dal torrente acqui-

‘«stavan0 assai presto consistenza, e dopo due 0 tre

' \« gi0mi si p9teva camminare sulla lor0 superficie. Una

x—«pofzione considerevole del corso‚di dejezione ne fu

_ «ricoperta, e in alcuni punti se ne misurö uno spessore

1i' <<< di’parecchi metri. ‘

' , «_ Un effetto curioso da n0tare in questa corrente era

d_quello di vedere con quale facilitä pietre e blocchi

ccalcari compatti di piü metri cubi erano tras‘cinati

‚« dalla masse. melmosa in movimento, sulla quale sem—

-r„«brävano galleggiare come pezzi di Iegno sull’acqua

‘ fc ordinaria ». ‘

‘ Alcuni autori osservano che Vi hanno correnti di ma- ,

“terie cosi dense che probabilmente il peso dell’acqua é

N’501tanto di un ottavo e forse anche meno del peso

( ' totale.

Il Du Buat stesso esperimentando sulla Senna ed i

': ‘ suoi affluenti avrebbe cercato di determinare la velocitä

alla quale cessano di essere trasportate le materie con—

vogliate da quei corsi d’acqua, ed avrebbe trovato il

4.seguente valore limite della velocitä di trasporto:

 

   

  

   

  

  

   

I. Per l’argilla scura da stoviglie:

"(grossezza o late m. 0,00005)‚ velocitä limite m. 0,081

2. Per la sabbia minuta:

{grossezza o late m. 0,0002), velocitä limite m. 0,162

‚ 3. Per la sabbia grossa:

’ ‘ (grossezza 0 late m. o_„ooos)‚ velocitä limite m. 0,216
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4. Per la ghiaietta grossa come un grano d’anice:

(grossezza 0 lato 111. 0,0001), velocitä limite 111. 0,108 . '

5. Per la ghiaietta grossa come un pisello:

(grossezza 0 lato 111. 0,004), velocitä limite 111. 0,189

6. Per la ghiaietta‘ grosse. come una piccoia fava: ”

(grossezza 0 lat0 111. 0,008), velocitä limite 111. 0,325 ,

7. Per ciottolini di mare arr0tondati di circa 1 poilice: ‚

(grossezza 0 lato 111. 0,025), velocitä limite 111. 0,650 Ö

8. Per ciottoli grossi come un u0v0 da gallina:

‚ (grossez. e late m. 0,04550,055), veloc. lim. m. 0,975

 

  

Sul Reno tedesco superiore furono istituite esperienze

dirette & determinare ie velocitä alla quale i divers1‘, ,“

materiali incominciavan0 a porsi in moto. I materiali

riposanti sul fondo venivano agitati mediante un’asta 0

si mettevano in mom, quando la velocitä (che erä mi-f ‘

surata all’altezza di 5 centimetri sul fondo), assumeva

rispettivamente i seguenti valori:

  

1. Ghiaia grossa come pisello:

(grossezza 0 late m. 0,004), velocitä m. 0,75

2. Ghiaia grossa come una fava: \

(grossezza 0 late 111. 0,008), velocitä m. 0,90 , Q »

, 3. Ghiaia grossa come nocciuola: ' ’

(grossezza 0 lat0 111. 0,016), velocitä m. 0,92

4. Ghiaia grossa come nova da piccione:

(grossezza 0 lato m. o,02-0,03), velocit'a m. 1,12

5. Pietre di circa 1 kilogrammi: , \

(grossezza 0 late m. 0,075), velocitä m. 1,59 ’ ‚ „

6. Pietre di circa 2,5 kilogrammi: '

(grossezza o lato 111. 0,100), velocitä m. 1,80

Telford ha osservato la velocitä, alla quale ii fondo .

del corso d’acqua incominciava a corrodersi, ed ha

trovato i seguenti risultati:

1. Per la terra sciolta;

(grossezza 111. 0,00002), velocitä 111. 0,076

 



    "Teäm'ka déi fmsßorii‚ dépasili' .Z°d eroriv1ii '
 

_-44\ &. Per l'argilla:

(gmsSezza m. 0,00005), velocitä m. 0,152 ’ ‘ 7 {ff

‘3. Per la sabbia:

(grossezza m. 0,0002 ;o‚ooo5)‚ velocitä m. 0,305

41 ' 4. Per la ghiaia assai minuta:

*)(grossezza m. 0,002 90,004), velocitä m. 0,609

‘ 5 Per ciottolini: , ‘

(gr055ezza m. 0,025), velocitä m. 0,914 ‚ , />

6. Per pietrisco:
*

_ ('grossezz'a m. 0,05), velocitä m. 1,220

‘ 7. Per‚ci0ttoli: (grossezza m. 0,08). 53

conglomerati e schisti teneri velocitä m. 1,520 ' .— ‘

8, Per roc’cia tenera stratificata: velocitä m. 1,830

9. Per roccia dura: velocitä m. 3,050. ’

   

   

   

Come si vede, esiste una certa difl‘erenza tra questi

‚ ‚risültati, la quale dipende anche da una certa indeter-

minatezza nella formel e grandezza dei materiali, che

non furono bene specificate d'ain sperimentatori, tanto

? che le suindicate cifre relative alla grossezza vennero

qui esposte solo in via induttiva. Ma piü che tutto di-

‚ pende della circostanza che i fenomerii indagati erano

-f_',sensibilmente diversi. Infatti, mentre il Du Buat, preu-

' dendo a considerare materiali giä in moto, cercava

quale era la velocitä minima capace di tenerl-i in moto,

gli ingegneri tedeschi e il Telford si proponevano di

determinare la velocitä necessaria per mettere in movi—

rrnento materiali che erano fermi sul fondo, ossia per

scavare un fondo di data natura, e quindi ricercavano

una‘velocitä che doveva essere maggiore, perché questa

prima di tenere quei materiali in moto, doveva essere

capäce di staccarli dal fondo e “imprimere loro forza

sufficiente per metterli in movimento.

‘ Altra osservazione pure interessante e che merita di

essere citata venne fatta nell’anno 1890 a Panama, d0ve

si;€trovato che in un canale d0ve l‘acqua era dotata
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della velocitä di m. 2,00}2‚40 al minute setondö, ‚la

corrente era capace di trascinare una pietra che avev„a

la sezione trasversale di m. 0,10 per m. 0,10 6 la. Infu—

ghezza dLm. 0,20, e quindi lo stesso volume di una? \

’ pietra cubica avente il lato di m. 0,125. Ma ogni quäl-‘.

volta a quella pietra se ne aggiungevano altre anche-

piü piccole, ciö bastava perché tutte insie’me cioé quelle '}

grande e quelle piccole subito si arrestassero. kl .

„ Queste esperienze riconfermano il fenomeno, giä piü

sopra dimostrato anche analiticamente, che quando una3 ,

corrente si carica di altre materie, la sua velocitä media '

diminuisce.

  

     

  

  

% 5. Considerazioni pratiche sulla velocitä di trasporto.

: Dalle formole (8) e (9) si possono cavare le seguenti“

®nclu5i‘oni.

(aA paritä di volume, quanto piü compatte e quindi

pesanti sono le pietre, tanto piü difficilmente esse sono ‚

toasportate dall’acqua. Lepietre che sono disposte col,

lqro asse piü corto nella direzione della corrente, sono

mosse-piü facilmente di quelle che harmo l’asse mag—

gigore nella stessa direzione. Quindi quando si abbia la“ '

fägoltä di disporre artificialmente una pletra sul fondo'

del torrente, in mode che ne sie meno facile 10 smovi_« ‚

msnto, bisognerä collocarle in mode che la sua dimen—

sione maggiore venga a trovarsi sull’asse longitudinale

dei torrente; e 10 stesso dicasi quando devasi disporre

lmpietra stessa sul fondo, per assicurare il letto.

sfioiché secondo i risultati dell’osservazione il coeffi-

ciente [! della formola (9) assume un valore relativa—‘

diente piü grande per le pietre sferiche, il moto di

q&mste‚ a paritä delle altre circostanze, dovrebbe essere „

meno facile. Ma quando si rifletta che con qüesto ge-" _‚ *

  


