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_\ allargare la sezione di dette briglie sie & monte che a

valle, nella parte inferiore alla profonditä di 30 metri.

%6. Briglie cnrvilinee.

z glie che sorpassino la detta altezza, sarä necessario@!

 

Quando le sponde tra le quali scorr_e il torrente sieno & '

_ solide e quindi siano formate da roccia compatta e

' continua, invece della consueta forma rettilinea put)

J

* Fig. 65.

convenire di assegnare alla briglia la forma di arco di

circolo volgente la_ convessitä a monte (vedi fig. 65').

Queste briglie si possono considerare come volte ad

arco oriizontale che sopportano la pressione dell’acqua

e la eventuale uiteriore spinta delle terre scaricandole

sulle due tive, le quali perciö devono essere solidissime.

' La natura rocciosa delle sponde e condizione indi-

spensabile per la costruzione di tali manufatti. Si in-

contrano, é vera, anche dei terreni non rocciosi e pur

tuttavia abbastanza solidi per poter sostenere.la briglia,

ma potrebbe esser grave errore il costruirla curvilinea,

perché noi non sappiamo quali sorprese ci possa ri—

servare il torrente che potrebbe con erosioni anche
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non molto grandi in seguito scalzare gli appoggi confi-

promettendo inevitabilmente la sicurezza del manufatto.

Quando ipiani di imposta possono proprio ritenersi

irremovibili, cette la briglia curvilinea presenta una

resistenza assai superiore di una serra rettilinea.

Infatti nelle briglie curvilinee non esiste piü la ne-z

cessitä di preoccuparsi dello scorrimento, e della reta-

'zione‚ perché questi movimenti potrebbero avvenire

soltanto qualOra si verificasse un ce’dimento nelle im-

poste; il che sarebbe contre l’ipotesi che noi abbiamo

poste come base alle nostre considerazioni. Perciö ci si

dovrä preoccupare soltanto della resistenza alla com-

pressione.

Senza dubbio il calcolo “di una briglia curvilinea si

presenta alquanto complicato e tale indagine potrebbe

riuscire assai gravosa dato che per ogni torrente molte

possono essere le briglie da calcolare. '

Si e cercato perö di trovare una formula empirica

che corrispondesse alle esigenze pratiche, formula che,

come si vedrä, & assai semplice e che dä buoni risul-

tati purché venga adoperata colle limitazioni di cui si

vedrä in seguito.

La briglia al terreno di fond'azione non trasmette

che il proprio peso P. Si ammette che tale peso ab-

hia per sua linea di azione la verticale passante per il

punio di mezzo della base. Cio sarebbe rigorosamente

Veto solo nel case che la briglia fosse simmetrica ri-

spetto al detto asse: ora nel caso di dighe curvilinee

in cui co] crescere dell’altezza crescono con poca rapi-

ditä gli spessori, cib puö ammettersi come approssi-

mativamente verificato. Colla ipotesi fatta si viene '

quindi ad ammettere che in ogni sezione la pressione

dovuta al peso verticale sia uniformemente distribuita.

} Allora detto P il peso della briglia (pressione totale

normale alla sezione di base) 6 la larghezza della se- _

zione R la pressione per mq., perohé la briglia resista —‚;V
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-_Ora‚ per calcolare completamente la briglia occor- \

rgérebbe vedere che spessore essa dovrebbe avere come ‚

mg’o’ resistente alla spinta che le trasmette l’acqua ed ‚

entualmente la terra; Ma la pratica ha dimostrato’

die per briglie di poca altezza (eioé per h < m. 12.00),

e di piccola corda (cioé c non > m. 30.00), gli spes—* ‘

sori che si ricavano dalla (57) sono sufficienti perché

la briglia resista come arco alla spinta dell’acqua.

Colle limitazioni sopradette fa (57) poträ perciö usarsi

correntemente. _ ‚

_‚ Facciamo era. un confronto fra'le briglie curvilinee ‚

=='e' quelle rettilinee. .

«Per le briglie rettilinee a profilo trapezio si era trovato _

 

  

  

  

  

  

   

R : 2_}_) (55 bis) ‘

_ b .

per cui ricavando 6 da ambedue, si ha rispettivamente

P

_ b _ —; (58)

„ P

. ‘ 5 — 275 (59)

icioe 10 spessore in base per una. briglia curvilinea é

' 11g11ale alla metä di quello necessario per una briglia

rettilinea.

Dunque potremo adottare per le briglie curvilinee

un profilo pentagonale ABCDF (vedi fig. 66) che ab-

' bin 10 spessore alla base meta di quello stabilito per

" riglie rettilinee, ‚ciaé eguale a un term dell’altezza ‚

  



 

 

 

 
Fig. 66. ‚

'stsssitagiorlamenti giä fittipe \

ie ‚bx=ighe’r'ttitinee profitipr‘atici piü con'venienti so

' sempré qusllo ttips2ioe quelfu 'penha‘gonale'v 
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";—_ st’ ultimo fiesce sempre‘piü vantaggiese del profile

‘trapezio, anche per le briglie curvilinee, sie. nei riguardi

dell’economia, che della stabilitä.

Ho cercate, sempre con formule empiriche, di tro-

vare un correttive alla (58) per poterla adoperare an-

— che in via piü generale, al di fuori cioé dei limiti se-

„ pfaindicati. E questo correttivo ’consiste in ciö che, te-

nendo ferma la (58) in tutti i casi, quando perö le bri—

" glie curvilinee abbianp in sommitä un’ampiezza 5 > me-

"tri 30.00 si deva moltiplicare 10 spessore fornite della

" formula (58) per il coefficente 0.25 V7.

Risulta che per 5 = m. 64.00 , essendo V€Ä : 8,00,

A\ . _- . ' .
2

— sara 0,25 V c = 2.00 e 51 avra 10 stesso spessore »; h

' come per le briglie rettilinee. E ciö quindi ‚maggior-

' mente per le briglie di maggiore ampiezza. Da quest0

, si vede, che 001 crescere della larghezza del terrente

' cessa la convenienza economica della costruzione di'

,b'riglie arcuate e resta sole il beneficio statico inerehte

alla ‚forma curvilinea.

Quanto piü il manufatto riesce curvo e tante piü, &:

evidente, esse cresce in reeistenza, ma aumenta pure

in sviluppo e quindi a mano a ma'no che aumenta il

volume della muratura si perde in economia.

S'arä bene perciö assegnare un limite alla curvatura.

Praticamente si suole tenere r, cioé il ragglo dell’arco

di estradosso, compreso tra :, equivalente al late del-

l’esagono regelare inscritto e 1,3 0 al massimo (equi-

valente al late dell’ottagono regolare inseritto).

Ai valori di r = c e r = 1,3 :, cerrispondone ri-

pspettivamente i valori dell’angolo al centre : : 60“ e

1 : 45° e quelli della saetta:

S:o‚l34c e 820,15

In ogni case per decidere se sia piü ecoue'mice co-
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struire una briglia rettilinea o curvilinea, bisogna con-

front‘arne i volumi. '

Cio richiede sempre un conteggio piuttosto lungo;

tuttavia si puö farsi subito un’idea approssimativa, tra-

scurando la. muratura per le fondazioni e per le inte-

stazioni laterali. Basta moltiplicare il volume rispetti—

vamente dato della tabella 43, per l’ampiezza del torrente

a metä altezza, se la briglia %: rettilinea, e per Parco

medio a metä altezza, o. meglio ancora per Parco pas-

sante per il centre di gravitä del profile, ossia

'1'l + r2 a

z n— 0 ,

2 360

 

essendo r‚ ed r2 i raggi di estradosso e di intradosso

ed a l’angolo al centre se la briglia é curvilinea.

Nella seguente tabella si trovano raccolti gli elementi

delle briglie curve, per i casi piü importanti che pos—

sono capitare nella pratica.
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