
 

cui seno«sdégétte‚ bisogha nebessarimi1enté abboi'lgl3re

nelle lero dimensioni e spes'sori, in guisa che non sono

pi1‘1 convenienti in confronto delle altre strutture.

Il che ha fin fatto dire a qualche aqtore (“’) che le

dighe in cemento armato si prestano specialmente nei

paesi so$getti a terremeto; e ciö forse per analogia

con lerdighe in ferro di Lima e di Callae‚ citate alle

nota (“). '

5 2. Film:, profile trusversale e dimensioni

‘ delle brlglie.

Nella maggior parte dei casi, le briglie in muratura

»

sono le sole che siane Capaci di realizzare le miglieri;

condizioni di stabilitä; epperciö noi studiereme in ma-'

niera afl'atto particolare quali siano la forma, il profile

e le dimensieni da assegnarsi a queste briglie. '

In principio & evidente che la briglia sarä soggetta

alla sela spinta dell’acqua. Poi, a mane a mano che si .

formeranno i depositi a tergo della bfiglia, scemerä la. *

spinta dell’acqua e' a deposito cempiuto il manufatte

si treverä cimentato solo dalla spinta delle terre; ma.

ad egni mode noi dovremo costruir l’opera con dimen—

sioni tali che passe resistere alle spinta maggiore, cioé

a quella dell’acqua.

Quale sarä la sezione ovverosia il profile trasversale’

piü cenvenientel'da darsi alla briglia?

La teerial(") dice che tale sezione dovrebbe avere

la ferma triangolare;rettangola co] cateto maggiere

verticale rivolto a mente e colla base disposta secondo \

l’altro Cateto orizzentale ed eguale & due terzi del ca-

teto maggiore. ‘

 

(“’) Swan—11311, « Der Talsperrénbau in Deutschland »; Berlin, 1997.

(‘) CASTIGL1ANO, _« Manuale} pratico per gli ingegneri »‚ Parté

quana, Capitolo Il «Muri di soslegno delle, acque » Torino, 1888.
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Fig. 56.

       

  

 

condizione perche questo avvenga & che la 1'isultante

di tutte le forze applicate al muro in esame non escä

dal nocciolo centrale della sezione che si considera„ \

Perciö basterä che sia contenuta nel terzo media

della base AB (vedi tig. 56). * »

Supponiamo che il muro sia soggetto solo all’azio1ié

del suo peso P. Questo potra considerarsi applicato ne!

baricentro 0 e basterä, perché la base non sie! soggetta

a ‚tensione, chela0 P tain la basem un p1mto D (ai ‘

   

 

   

  
 



 

Lo stesso valé peruna sezione orizzontale qualunqué

del triangolo ABC,’cosicché la retta CD risulta ii__ ‚

luogo dei centri d’applicazione della risultante quando/

la briglia é soggetta soltantoal proprio peso.

Consideriamo adesso anche la spinta dell’acqua Come;

si sa, la pressione idrostatica esercitata dall’acqua nor-

maimente ad una superficie piäna' é uguale al peso di

un prisma liquido avente per base la superficie pre-

muta e per altezza la profonditä a cui si trova sotto— \

il livello liquido il centre di gravitä della superficié _‘ —

stessa; e, quando la sommitä della superficie coincide

col pelo d’acqua, il centro della detta pressione trovasi „ ‚

ad una profonditä uguale a =], della totale altezza del

liquido h.

Se dunque F‘e l’incontro della spinta orizzontale S

con il lato verticale BC, sarä:

FB=%h

Allora nell’ipotesi che agiscano insieme le due forze _ ’ —

considerate, cioé il peso del muro e la spinta dell’acqua,

affinché il muro non sie soggetto a nessun sforzo di

tensione, la risultante di queste due forze dovrä al _

massimo cadere nel terzo media estemo E del cateto

base.

Dovremo avere quindi la direzione OE parallela a

CA, ossia alla scarpa a valle del muro. .

Perciö rappresentando allora il ti'iangolo ODE il po-

ligono delle forze, dovrä sussistere la proporzione:

ED_£

0 D __ P

e osservando inoltre che dai 2 triangoli simili EDO e

ABC si ricava

ITD.-ÜD=E:3T
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sz'né1ß4l; *éperc per1laszs{engüämn dez_tqrfentz ‘ 14?

epperci6dälle due precedenti ’eq1iazionisi ottienez'

. w '
1 = — ' '01 ‚ 7 (34)

ossia la scarpa della parete esterna deve essere eguale

alla radice quadrata del rapporto fra i pesi specifici

dell’acqua e del mur'o, ossia ai numeri deve essere eguale

 

 & \/ I‘°° da cui si ricava :" = 0.666 = 3

2.25 3

Perciö resta comprovato che nelle briglie in muratura

\\

la base AB deve essere eguale a %dell’altezza.Perqua—

lunque sezione le fette CE e CD sono i luoghi geo-

metrici dei centri di pressione; CE quando il muro é

soggetto anche alle spinte d’acqua e CD quando &

soggetto solo al proprio peso.

Ma praticamente non é possibile dare alle briglie

uno spessore nullo in sommitä anche astraendo dalla

difficoltä materiale di costruire i conci di coronamento

ad angolo acuto.

Poi la briglia oltre alle condizioni di stabilitä gene-

rale, cioé oltre a dover resistere al rovesciamento, allo

scorrimentd e allo schiacciamento, deve aver la corona

sufl"1cientemente robusta perché resista all’urto dell’acqua

in mode che non sia trascinata dalla corrente; e da

ultimo é essenziale che la parete a valle non sia. sog—

getta all’urto delle stramazzo ossia alle materie che puö

portare il torrente, fra le quali vi possono essere grossi

massi che guastino la briglia; quindi si esige che la.

sua scarpa non abbia ad eccedere un certo valore,

mentre d’ordinario se l’altezza della briglia é appena

notevole quella che si ottiene dal profile teorico é

troppo grande

Dunque dobbiamo considerare la resistenza di unabri-
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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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