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% 9. Influenza dell% portata sälle variazioni ' '

‘ della sezione trasversale.

 

   ‘ Lo studie del rapporto fra la marcia dei banchi allu- '

vjali e la variaziene del profile trasversale ha assai

__ maggior ‚importanza per la sistemazione di un fiume che

"per quella di un torrente, e si possono a. tale preposite

consultare le pubblicazioni sotto indicate (3°) e (“).

_' Perö anche per torrenti ha sempre non pocaimpor«

Itanza lo studio delle reiazioni che esistono fra la per-

‚tata e la sezione. ‘ _

„Pub & tutta prima sembrare che le piü grandi e note—

voli variazioni del fondo abbiane a verificarsi durante il

mcoimo delle piene e ferse anche in questo periodo

_ abbia luogo il trasporto della maggior quantitä di materia. „

- Invece ambedue le supposizioni non sono esat_te. '

_ Nelle magre, a mane & mario si va staccando dal“

fondo il materiale sempre pi1‘1 minute, mentre invece

quelle grosse resta. immobile.

" Per questo processe di sorteggio il letto dei torrente '

‚“in un certo mode viene & stabilirsi e subentra uno state

? zdi permanenza che & tanto piü grande quanto piü lunga

e la magra. Tuttavia une sguardo che potesse pene-

‘trare sotto la superficie del_fondo, cesi apbarentemente

«resistente; subite vi sco’rgerebbe del materiale di piccole

" dimensieni, nonché della ghiaia e della sabbia.

Perciö, teste che sopraggiunga una piena, il dette

state di permanenza viene turbato, perché la corrente

‘ itende a mettere in moto_, sebbene con velocitä diverse,

   

     

(N) ]. FREIHERRN von GUMPPENBERG Pörm1as, « Der Wasserbau

' au Gebirgsfliissen »; Augsburg, 1860.

‚ (31) FR. Kanu-ran, H. GARBE e A. KOCH, « Der Flussbau»; Hand-

buch der Ingenieurwissenschaften. 3 Band. Der Wasserbau. 3 Auflage.

Leipzig, 1897.

   

  

 



 

 

 

mente le five, in mode che queste

non vengono corrose. Ma tostocké

la piena incomincia a calare, al

loramcominciano a depositarsi&

materiali piü grossi e pesantie

d’altra parte il torrente che € an»

cora in piena notevole costretto‚é

serpeggiare si porta a condderé

' le five-dando luogo & un nuovo*

trasporto di materiale, che spes«

so sorpassa in quantitä quelle;

che si deposita. E questoin «mo-"

mente in cui in generale Si veri—

ficano il trasporto della mag€iqr

quantitä di materiale é le mag—_

giori variazioni neil’alveo. '

Si pub considerare che l’aequa2

serpeggia forse ancora pi1‘l nélla-

magra, ma essa allora danneggia

meno. Quando la piena & nel

su0' colmo, essa non serpeggf

afl‘atto e fra i due stati di piena e

di magra esiste uno state durante_

il quale il trasporto dimaterialé

e la corrosione delle tive SQtio

m‘aggiori. Naturalmente ques 



 

irefiiicä t;111t0 fleilä fäse di "ci'escitä che i1_1 q1ielia

ecrescita. Ma vedremo era come sia molto piü pe- j

_ 933 la«dec'rescita che la crescita. ‘

opsideriamo il tratto di profile longitudinaie AB

‚E Che & rappresentato nella tig. 15 e nel quale CD_

pp0jiiiamo che sia il pelo di magra. Allora se indi-‘

am!) con f la sezione, con 71 la velocitämedia e con q_

ortata‚ avremo: —-f 7}, . _

Ora se- imagiuiamoq_ che sopraggiunga una piena la

e incominci a defluire nella sezione trasversale che

. per A, ivi gli elementi f, 11 e 9 diventerann0 F,

Q per mode che si verifichera ia relazione:

Q=F.V.

cohsideriamo il fenomeno in un dato istante che“

rpponiamo abbia la durata di un minute secondo‚e‚

ale che la portata nella sezione A E sia divenuta Q e

11ivece in BD sia rimasta q, lincremento del deflusso

ra dato da Q — q. E riteniamo aitresi che nella stes$o _

tä_nte l’onda di piena FC abbia in media progredito

érso GH della quantitä u.

‘ Questa quantitä :; equivale anche alla velocitä media

propagazione della piena nello stesso istante.

il‚voiume d’acqua che si trova fra le due ende di

Jena FC e GH é: Q— q=(F—f). % da cui si ri-

va che la velocit‘a media di propagazione della piena

& data dail’espressione:

Q:J

F—f

“2Dunque la detta velocitä di propagazione & data dal ‘

porto fra la differenza dei deflussi e la differenzav

le aree corrispondenti alle sezioni trasversali AE
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Fig. 16.

 

e ricorrendo all’aflificio di ' aggiungere e togliere

quantitä. F1), si ha:
‘

‘_FV—fv+Fv—l
e

_ F—f _

._ <L:£L2 L”i.:fl „ _

”f F-—f + F—f " ”_ + E—-—f   
ossia :

  



 

 

   

 
a la velocita alla base dell’onda di piena sorpa'ssa «

' [@ di poco la velocitä. media del deflusso di magra,

' ' Ia velocitä alvertice dell’onda super—ala velo- 



 

 

 

 

' m‘ento della superficie bagnata, Si vdieve ave1'e const'a

tatauna diminuzione dell’altezza d’acqua e della velo'—

‚citä media.

» Quanto pi1‘1 grandé é la piena e tanto magg-iore vie

‚ a isultare la difl'erenza tra _la velocitä al Vertice e __quelfa
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Panda, un allungarsi del suo dorso che si farä tant_or

piü sentito_‚ quanto piü progredirä il calo.

‚Cosi, per es., una piena. la cui crescita & durata 56101 ‘

qualche era, richiede magari 5-6 ore per‘ decreshere; e

’inentrfila erosione che essa puö esercitare pressb il suo *

colmo du1'a solo aicuni minuti, resterä attiva per cre- 



 

    
      

    

   

        

  

breve di quella di decrescita, le rive’del torrente ver

„ ramio assai maggiormente corrose nel periodo de] de

“Cremento, senza contare la erosione che avverrä 3511

fondo a motivo dei depositi che, come si ‘e detto pu‘1,

sOpra, si formeranno nel periedo stesso.

' Risulta quindi chiero, che il maggior trasporte d

materie e la maggier corresione, come pure le mag

, gibri variazioni nell’alveo coincidono coi periodo de

crescente della piena, che é senza confronto piü lungd

di quelle della crescita e che é quindi quelle che mag;

Vgiormente influisce a modificare la seziene trasversale

’del torrente.

 

  

 

   

 

  

  

 

   

3

\“ «ml
5 10. Formnzione del 00110 (liä

 

    

  

(
%

     

  

« deielione.

‚ Come é note, devunque il terrente possa depositare

le materie trasportate e le condizieni dei profili trasver

saie e longitudinale siano favorevoli, si fo'rmano’ de1

„depositi di forma conoidale‚ che di solito si chiamano _

coni di deiezione.

Assai spesso, a valle di questi depositi il torrente

"diventa limpido e innocuo come un ruscello. =

Si deve specialmente a De Mentrey (°) e 3in altri

autori francesi recenti il merito di aver studiata la for- ,

mazione dei coni di deiezione in mode razionale e in

conformitä alle ieggi che regolano il trasporto del ma-‚ ‚

‚ teriale. ‘

Supponiämo di considerare un torrente AB (fig. 16)

‚che sbocchi da una gola alpina e arrivando al punto B,

vi trovi la parete BC verticale 6 si versi. col materiale

da esse trasportato sul piano orizzontale CD. 11 tor- ‘

rente potendo quivi spandersi in tutte le direzioni, Pal-

;Vt‘ezza. dell’acqua si riduce al minimo e quindi il“ mate—

'tiale %: costretto a depositarsi e le fa sotto la pendenza

  

      

  
  
  
  

  

  
  

  
  

  

  

    
  

 

   

 


