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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

 



 

  

al peso di un priéma di acqüa avente per base lafsir

perficie premuta e per altezza la profonditä cflel barr

centro dellä superficie stessa al disotto del hvello h-

quido (“), sarä cioé, considerando come si suole una ‚

     /ß ‚»_v_\\xy/)\\fi \\\3/ \\,

Alu“ \\
“r\ 4 »

'„ fil"f,””rf"’4 /‚— \

(°!) Veramente in un calcolo esatto si dovrebbe teuer conto anche

del carico relativo alla velocitä di arrivo all'acqua, ma perö nella ‘

pratica questo carico si trascura, per diverse circostanze. Anzitutto

bisogna considerare che la briglia produce un rallentamento nella

eorrente, tanto che la velocitä di qt_1esta difl'icilmente prlö eorpassare "

i 2 0 i 3 meld in cui rispettivamente corrispgndono canch1 dx m. 0.29

  

  

 

  

     

   

    

  

 

‚ p_f1 , 11 ‚(ip . e???” la _sz—slemaäimwd‘ez tdfrér‘zli V
e. ‚.

por:iqné di >briglia l_ünga un metro

P=(Oe£ltl +3;

 

 

;oetante parte di briglia.
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o di m. 0.46 sempre piccolo in confronto all’altezza h, dello stra-
ma'zzo che d’ordinario & di parecchi metri. Poi con opportuni» artifici
si suole nella costruzione del coronamento delle briglie, abbendare
nella sua robustezza sie adoperando pezzi di eccezionale grossezza‚
sia ricorrendo a chiavi e tiranti per nss.icurare i pezzi stessi alla soi-



 

    
  

    

  

 

" Lä resiystenia 6ppöétä; della coreha—é': !

fm\ a’é *

. Ora per la— sicurezza bisognerä che sia

 

fw,ae>me£ln+
%l * ‚-

"oppure ' ' ' '

  

fm,c_ze>loäelt‚+%ä ———(42‘

\

Qui devesi osservare che essendo I;x l’altez_za dell’acqü‘

sul coronamento in tempo di piena, essa %: sempre unä

‚ quantitä abbastanza grande, mentre invece e "& assäu

} fpiccolo anche per I’ipotesi in sé stessa presa a consu,-

‚Vderare del case piü sfavorevole cioé dell’ipofiesi ehe

1’altezza del coronamento che deve resistere sia dall'in

'terrimento ridotta ai minimi’termini. ‘ ‘

   

   

 

  

  
  

 

    

  

    

     

  

a alt,; tanto che si poträ praticamente trascurare,

Potremo dunque scrivere

frmae>welz‚

_equindi

cola

a>f——w‘. „(43
. ‚ ,

  

    

  

  

In cui tutto %: note eccettuato a ed h. poiché cdme

‚ si é giä detto «>= 1000, w1=2250 ed f=_t.oo se si*

tratta di muratura in malta ed invece f=o.76 sé 'l\

muratura & a secco. Percitr per la stabilitä della coro_na

dovrä essere:

a > 0.44 In‚y

qhando il coronamento e in malta; oppnre

' a > Q.58 h,

'se il cdronamento e ; setco. }
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' " *Per peter“ detérminare d'bisognerä allora trovare il
valore‚di In, che si desume dalla portata Q di massima

piena del torrenteQ Perciö, considerando lo stramazäo

.de] deflusso di massirha piena e indicando con ! la

larghezza delle strama—zzo stesso e con ‚u i] coefficienté

di efflusso che per gli stramazzi Si puö approssimati-

vamente ritenere ‚u = 0.40, si avrä

Q:,uleg/cfi:„ulh%\/Tg

e si poträ ritenere Q = 1.75 Hip}; donde si ricava ‘
. , 3 . .

2

„[ __. \/‘_Q__) (46)
1.75 1 ‘

Prima di passare ad altro argomento sarä perö bene
notare‘che, sébbene nella massima parte dei casi pratici '
la formola precedente basti a dgre il valore dia, pure

 

qualche volta, "pero in Via eccezionale, si devono assu- ‘ ‘
mere valori anche molto maggiori.

‘ Ciö.accade specialmente quando si verifica l’uno o
l’altro dei due seguenti fatti:

‚ ‚I. Quando il peso specifico delle correnti a motivo

della gran quantitä di materiali trasportati non puö piü
ritenersi eguali a 1000, ma deve assumersi maggiore.‘

j 21 Quando a valle della corona della briglia, a

motivo della mancanza d’accesso dell’aria atmosferica,
la rarefazione salga a‘un punto tale da esercitare sul '
_‚coronamento della briglia una sottopressione che va
aggiunta alla pressione della colonna a mente che
gende a trascinare il coronamento stesso.

.La diversitä di peso specifico puö portare sensibili
hönseguenze. Infatti se, pér es. supponiamo che laÜ
nigsSa .fluida di un torrente contenga solo.'/ß del suo

peso _d’gcqua, e che gli altri 7/3 (sempre in peso) siano

costituiti da materie ten-rose aventi un peso specifico di

 



 

2 50’, che é 111 cifra tonda 1l_ p_eso spec

',g'ior parte delle rocc'e, vediariio subito che ilpeso '

“Eco di tutta la massa fiuida risulta notevdl "

‘maggiore di 1. Infatti se indichiamo Con :} e co

‚rispettivamente i volumi dell’aqqua e delle sost

‘_te_rrose che entrano in un decimetro c11bo di {11

v+711=1

’1/ )( 1,00 : —;—lv‚ X 2,50

' fische ci daranno il valore di 0.

‘ Dalle (47) e (48) abbiamo:

II=I—-Z/‚_

7

“I + _‚7_250= 950

Per cui se noi dividiamo il volume totale dellä m

.ffiui'da irr9.5 parti‚_7. di queste saranno Adi 1_m„

"solide_ e le altre 2.50 di a'cqua.. 



 

   

 

   

  

  

  
  

   

  ;15—.117 .da'cui 9:4;— ossiav="ä%

‚: ' 7 _ > —1' .>

I+215

la qi}alef _üconfé'rina [quanto s’é‘ detto sopra, che Ciöé'

sq»si*divide il volume totale in parti 9.5, due e mezza'

di qiiéste‘saranno acqua. ' .  '

—Sbstifhendo bei nélla (49) i valori numerici dei detti

vo_l‘um4i;si ottiené il valore che si cerca del peso di un

decim'etro cube, ossia il peSo specifico di tutta la massa. ; = *

Inf_ätti si ha ’ ‘

 

 

 

2,50 7 I + 7
(d _ -—_—;- 2 O —— = 2 o =

‘ ‚ 9,50 + 75 9 50 ’5 9,50

=8X2'5°=.2—9=2,105
.

9,50 9,5 ‚

' Süstituendo allorä. nella formola (43) che dä il valdre

difa’i yalori seguenti:

 

f= x

91 = 2250

, w = 2105 ‘

apéme:
'

- ‘ ' 2105

a 5

> 2250 ‘

 

tz>o.94ltl _(50) i

Si véde dur'nqlie che nel caSo ora considerato si,rithiede

.adéjrittura un valorg piü che doppio per lo,spessore‚‘

della 'co_rona. C9me abbiamo giä detto, un altro feine-‘

    



    
meno che puö influire per esigere uno spessore dl“

corona ancora piü grande e quelle della rarefazione che; ‘—

si produce in certi casi tra. lo stramazzo e il paramento _

sottocorrente della briglia. Questo avviene quando nella „ —

spazio fra la vena e la faccia a valle della briglia,

manca l’accesso dell’aria. Allora la rarefazione dell’aria }

puö ivi raggiungere un limite tale da formarvisi una

non pressione che, secondo le esperienze fatte da Bazin , ,

sul deflusso degli stramazzi, puö in certi casi anche ”

essere minore della pressione atmosferica di una quan- »

titä rappresentata da una colonna d’acqua =2.2 h‚.

Perciö siccome anche questa nonpressione come é evi-

dente tende a trascinare l_a corona della briglia, nella. '

formola che serve a calcolare lo spessore della corona

stessa, al carico della colonna della stramazzo alto h;

dovremo aggiungere anche il carico 2,2 111 ossia dovremo

a] poste di hl sostituire 3.2 hl. E allora si otterrä per ;

lo spessore a della corona della briglia il seguente

valore:

a> 1.41 h‘ qüando la briglia e di muratura in calce (51)

a> 1.86 ];1 quando e a secco. (52)

Perö nella maggior parte dei casi della pratica non

océorre di preoccuparsi degli effetti di detta rarefazione ‘

nella spazio situato fra lo stramazzo e la faccia a valle '

della briglia, perché nello spazio stesso l’aria atmosfe- "

rica ha, all’atto pratico, liberissimo accesso, anche per

il fatto che, affinché la corrente non distrugga la briglia, }

ai fianchi si da alla corona la forma di cunetta, in

modo che a valle della briglia il detto spazio, ai fianchi

dello stramazzo, &: in libera comunicazione. ‘

% 5. Stabilitü generale.

Si e giä visto come, per trasformare i1‘ profile teorico

. cioé quelle triangolare in altro che se ne scosti il meuo

possibile, ma in pari tempö soddisfi alle volute condi-

 

 


