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Sülemazwäz; det iorfenti, écc. ‘

 

glia sottö questi treaspétti: la'stabilitä generale, queila‘

della corona, e quella della scarpa (“‘) e (“).

, % 3. Stabiliti della searpa.

Consideriamo anzitutto la briglia sotto l’aspetto im-

portantissimo della stabilitä» della scarpa, ossia inda-

ghiamo quale & la scarpa maSsima che si puö assegnare

a una briglia. A tal uopo supponiamo che la briglia

abbia profile trapezio, osservando che per la- nostra .

ricerca la forma del profile é indifl'erente, bastando che

la s_carpa abbia que] dato valore che risulta necessario

per la sua sicurezza.

Sia CE la scarpa (fig. 57) e consideriamo la traiet—

toria parabolica del filetto piü prossimo alla corona

della briglia, che sarä rappresentata dalla curva DMP.

Sia D l’origine di due coordinate ortogonali e propria-

mente sia la orizzontale AD l’asse della ascisse X, e

sie. la verticale DE l’asse delle ordinate Y.

Considerando un punto Mdella detta traiettoria, dalle

leggi che regolano’la caduta dei gravi ricaviamo che

X=vt (ss)

Y=—i—gt’ ‘ . (36)

nelle quali 11 €: la velocitä iniziale, g l’accelerazione e !

é il tempo che il filetto ha impiegato a portarsi dal-

l’origine D al punto M le cui coordinate X ed Y rap-

presentano anche rispettivamente la distanza orizzontale

e quella verticale che il mobile avrä percorso dopo il

tempo !. ‘

(“) VALEN'I'INI, «Sulla forum delle briglie» ; Giornale II Polz'tacnico,

Milano. 1892.

(“‘) WANG, «Grundriss der Wildbachverbauung» II Theil. VIII

Abschn1tt; Leipzig, 1903.
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Öra il punto della scarpa della1‘briglia piü sfavore-

volme_nte esposto all’urto della stramazzo %: Pestr'emo

estérno Cdella base. ' 
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della briglia dove viene a c’adere il filetto F del!o stra-A‘ :

mazzo si vede che esso ha le coordinate

X=EF e Y=DE=h

E _perché la scarpa. non sie battuta dallo stramazzo _do‘-

Vrä intanto essere ET<EF cioé di X ed esprimendö,

come usasi di solito, la EG" in funzione dell'altezza, ’

cioé ponendo EC: »‘ h‚-dove n, indica il rapporto fra _

la scarpa E? e l’altezza ]; della briglia, dovrä essere:

”1 h<X '

Ricavando ora il valore di X della preaccennata equa-

‘ zione della traiettoria parabolica (37) e osservando che

(per la base si ha Y: 11, otteniamo:

X2=22filz
 

‘ 7
e uindi X=v /'i—q \ ‚{

per cui si poträ scrivere:

371
n; I; < 11 V—

g

Ora interessahdoci di conoscere il valore di 71, dividiamo

‘ quest’ultima espressione per ); e avremo ”1 < z} 32

.?

Dunque il limite superiore di 11[ é

T ‘
”l : Z} —— (38) _

gl:

nella quale al posto di 21 bisogna mettere la velocitä

colla duale sono trasportate le pietre piü piccole, che

possono danneggiare il paramento a valle della briglia.

Allora ricordando‘ che 71 & dato dalla formola

U_f\/(d-jl)be052

— / 0,0768
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se al posto"delle letteré d, ;) ed f mettiam0 i 1010 va-

lori, cioé d = 2400, ‚!= 1000 edf : 0.76, 51 ottiene .

che il limi'te maggiore di 21 %: dato da -

71 :: V14 6 cos a (39)

dove a & l’angolo che il fondo fa con l’orizzontale e 6

la lunghezza della pietra considerata (ossia anche il

suo lato quando la si supponga ridotta a forma cubica).

013 sostituendo questo välore nella precedente si ot-

tiene n,.

Senonché potendosi nella pratica ammettere che le

pietre piü piccole che ‘poswno guastare la parete estema

abbiano la grossezza di m. 0.10 e potendosi pure am- f

mettere a titolo di semplificazione, che la pendenza

del torrente sie. tag «. : 0.10, non tanto perché quest0

sie un valore frequente nei casi ordinari quanto perché

le sue variazioni influiscono assai poco sul valore div,

essendo cos (1 sempre prossimo all’unitä, la formola (39)

dä per es. il seguente valore numerico v = 1.18.

Allora sostituendo questo valore nella (38) si ha:

/7
n, = 1,18 \, g_lz

Ma 3— = 0,204 dunque

n, = 1,18 V 0,204 V“)? :

1 ‚_

= 1,18 X 0,45 v_7i : 0,53! V,? (4°) E quindi il massimo valore da assegnare alla base della

scarpa essendo n, ]; sarä dato dalla '

n' h = 11 X 0,531 \/% : I; )( 0,531 V%::

7? _
= 0,531 \/—,; 7- 0,531 ‘V h (41)

  



 

      

      

  

  

   

   

 

  

, 1 . Per le applicazioni che 70ccortono nélläpratic

viene distinguere le briglie in diversi gruppi a second

della loro altezza. " » .“ ,

‚ Cosi se nella (40) si_asseghano ad ]; i seguenti— det'er

"minati valori . ' ‘ '

   

' }; =—metri 4.50 7.00 12.00 28.00

* Si ottengono per n‚'i valori.

n‚= 0.25 0.20 0.15 0.10 "»f

   

 

   

  

..\_

., 'questi coefi'1cienti hanno il grandé vantaggio di prestarsr,

‚per la loro rotonditä a calcoli rapidi e anche mentali‚

perciö nella pratica potremo ritenere i seguenti_ valoü

limiti per la scarpa a valle in funzione dell’altezza h,

della briglia: *

”
<
“
;

   

   

Per briglie di altezza hg. 4.“50 scarpa

‘ » » » » h ; 7‚"oo ' »

» » » » It ; l2."oo ’ ;»

» » » » b > 28.“00 »

 

E per le altezze h>28.°00 potremo ritenere la scarp’a»'

’ a valle : 0.05 ll, valore quest’ultimo che come ci moétra

la formale (40) potrebbe essere consentito anche pci” ‚

una briglia che avesse l'altezza di 100 metri, che}; ’

’ assai piü grande dell’altezza delle maggiori briglie co-.

stuite; poiché anche le piü älte dighe di tratteniit '

non superano l’altezza di circa 50 metri. .

Da quanto é state ora esposto si vede chiarametite',

come tutti i valori pratici di n„ compreso anchequello

maggiore di 0.25, sono ben minori della quantitä ”]“

che {risulterebbmpel profil'o _teoric0 (cioé da; quell
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\ 'ähgolare evefite la' Bose eguale a line terzi dell’al-
”tezza) (W). ' '

 

, Si, e pertanto giä manifestate che sie per le esigenze ‚ .«
' cestruttivé, sie per la stabilitä della corona, come me—
'glio _si vedrä er era, non si puö adottare_ il profile
teerico che finisce alle! sommitä in punta e che ha la.
base’uguale & ’/‚ dell’altezza e bisegna invece asse—
gnafe alla corona della briglia un certo spessore. —‚
‘Ne consegue che se si imagina trasformato il profilo’
téorico triangolare in altro profile che, pur serbande
la parete interna verticale e la base eguale a due terzi'
dell’altezza, abbia perö il voluto spessere‘in corena,—
si viene cell ciö altr'esi indirettamente a ridurre la gran-

dezza della scarpa.

‚ V Perciö coll’aumentare cenvenientemente la larghezza ‚

della corona si poträ ridurre la scarpa fine al limite

eorrispondente a quelle fra i succitati coeflicienti che
cempete all’altezza efl'ettiva della briglia che si censidera.
Ora la dena trasformazione del profile teerico in

altro profile che se ne allontam' il meno possibile ma

che in pari tempo soddisfi a tutte le cendizioni che
all’atto pratico si impongono per la stabilitä della briglia

sia riguardo alla scarpa sia riguardo alla corona si puö

onenere in due modi, cieé:

1°_ Si puö‚ con una prima trasformaziene, conver-

tire il profile teorico o triangelare ABC in un profile

trapezie ABCD (vedi fig. 58), che abbia la corona CD

abbastanza grande da ofl'rire la voluta resistenza e dove

 

(“') Efl'ettivamente la formula (40) per briglie assai hasse (cioé alte
appena m. 0.50 % m. 1.00) fornisce valori di scarpa vicini & 0.66.
Ma, essendo assai rare il casa che le briglie abbiano una, altezza mi-
nore di m. 2.50 5 m. 3.00 anche per evitarehn apposito centeggio
per ogni briglia, nella pratica si trova pi\‘1 conveniente per determi-
nare la scarpa a valle delle hriglie di ricorrere alla dena sc313 di
*coefficienti che incomincia co! valore piü elevato di 0.25 e finisce con
'quello di 0.05.

'

Io'



154 Sistemazione dei torrenti, etc.

 

la scarpa AE sia cosi piccola da non essere colpita e

danneggiata dal materiale trasportato dalla corrente.

17.— ........ c
ll
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.„

2° Oppure si puö convertire il. profile teerico (trian--—

'golare) ABC in altro profile ABCDFA (pentageno)"

(vedi fig. 59) e tale che la sua corena CD e la sna—

scarpa AE seddisfino ancera ai preaccennati requisiti.

_Per evitare pei gli angeli acuti nei cenci della parte

inferiöre AF di quest’ultime profile oppure del para— ‚

mente AD del profile trapezie, refldendone anche meno

difiicilé e cestosa la. lavorazione si puö all’atte cestrut- ?

   

 

tive sostituire alla parete esterna inclinata una gradinata ‚. 5

equivalente.

% 4. Stabilitä della comna. ‘
;

Determiniamo cieé era lo spessore che deve avere _

la corena per resistere al trascinamente. Suppeniamo

che la briglia abbia il profile trapezie oppure anche

quelle pentagono essendo per altre affatto indifi"erente

per la nestra ricerca che la briglia abbia una forma ed— " "

un’altra. Supponiame inoltre ‘che l’interrimente provo-

cato a mente della briglia (vedi fig. 60) sia quasi com-

plete, in mode che, nei riguardi della stabilitä della

corena, si verifichi la circostanza piü sfaverevole, essia—

in‚mede che sole una piccola parte della briglia presse

la sua sommitä debba resistere all’urto dell'acqua e

dei'materiali da essa trasportati.

Chiämiamo con a 10 spessere della corena, con ]:

l’altezza dell’acqua in massima piena sulla corena stessa

misurata come al selito fuori della chiamata di sbecce,

con e l’altezza della parte di corena esposta alle piene,

con (.) il peso specifico dell’acqua : roeo, con w! il

pese specifico della muratura : 2250, e con f il ceef-

ficiente d’attrite che, per la muratura in malta, puö

essere ritenuta : r.-
..

La forza P, che tende a trascinare il corenamento

della briglia, nen é altro che la pressione esercitata,

dall’urto dell’acqua, la quale come é neto,é uguale

 


