
    
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-

 

 



 

Pnnczjßa : éberqßer ns!éäriz2ibzleliei tdfrenti 165
 

iiohi di stabilitä anche riguardoalla corona e alla

scarpa della parete a valle, si arrivi al profile trapezio

e a quelle 'pentagonale, come quelli che sono di forms.

pi1‘1 vicina e in pari tempe sono piü semplici. .

Esaminiamo perciö era quale sie il piü conVeniente

d1/ questi due prefili, cioé del profile trapezie e del

profile pentagono, sia nei rapporti della economia, che

della stabilitä generale. ‚

Supporreme naturalmente che la briglia sia di pianta

rettilinea; perché se fosse curvilinea essa lavorando

come volta revescia, ofl"rirebbe maggiore resistenza e

richiederebbe spessore minere come vedremo in seguito.

a) Profile trapezio. —— „Imaginando che il profile,

ovverosia la sezione trasversale della briglia, sia rap-

presentata dal trapezio ABCD (vedi la fig. 61), le

condizioni generali di stabilitä sono le seguenti:

I. II centre di pressione deve cadere nel terzo

medie, perché non solo non vi sia nessun pericele di

revesciamente, ma anche perché (come generalmente

si ammette) la muratura nen sia esposta a sforzi di

tensione.

2. 11 rapporto tra le sforzo di taglie e la pressione

verticale deve essere minore del coefficiente di attrito,

perché non vi sia nessun pericole di scorrimente.

_3. La pressiene verticale massima deve essere

minore del coefficiente di resistenza alla cempressiene,

perche non vi sia nassen pericolo di schiacciamente.

Consideriamo la sezione di base CD. Siane A B : a,

CD := b, A D : II.

a) —1000 kg. il peso specifice dell’acqua per m.

(o‚—“ 2250 il peso specifice in media della muratura

per 111“.

Le letze che agiscone sulla briglia sono il peso preprio

P e la spinta dell’acqua S.
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I loro valori sono ("):

G)=——-(z)

2

S:h.

2

P=“_ié;„„
& "

2 2
l

Allora indica_ndo con M il momento di flessione, ossia_

il momento di tutte le forze rispetto al centro della

base G, il rapporto %)esprime la distania d del centro_

di pressione I dal centro della base, e dovrä essere_:

[lvl 17

? non > ?

Os'sia al piü dovrä essere:

% _ _5_
P _ 6

Questa equazione, mentre esprime che & soddisfatta la

prima delle 3 suaccennate condizioni, ci serve a rica-‘

, vare il valore di 6.

Determiniamo anzitutto M. Esso sarä eguale alla

somma algebrica di tutti i momenti parziali, cioé dei

prodotti delle singole forze per i rispettivi bracci di

leva, presi col segno piü 0 col segno meno a seconda

che il senso della loro rotazione é contrar_io 0 conforme

a quelle degli indici di un orologio.

Sarä cioé

M: s. % b. _— P . ÖF

(52) Per semplificazione di calcolo si trascura la spiuta prodotta

dall’altezza ll. dell’acqua al di' sopra della corona. Notisi perö che

anche nella determinazione del peso P si é trascurato quello prodotto

dalla massa d’acqua soprastante alla. traversa. L’azione di queste due

forze & opposta per cui esse tendono ' ad elidersi nein efletti. 5010

per le briglie molto alte, e cioé quando per l’altezza considefevole

del manufatto la spi11tn assume un 'valore notevole, conviene nel cal-

colo della spinta tem-‚re conto dell'altezza della stramazzo sulla (:o-—

rona, nei casi ordinari & una complicazione inutile. "
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, a ‚

.d'ove la quantitä2a + b. —;::0 F, perché la geoheftig

m“m_segna che il baricentro di untrapezio a

;;mj paralleli a e b (I)} a) e 1’altezza # trovasi

retta che unisce i punti di mezzo dia e b a una

—dal late maggiore &.

___—3

Alloraala ptecedente formola ('53) diventa

big» “ +% + x‚i=i2 b +“„;2aa++bö;'

2a_+b_2a+ä

a+b 1 2

ducendo allo stesso defiominatore avremo

x_2(a+zb)(za+b)—3(za+
b)(a-r'b)

_ 6(a+b)
,

=_24a +8a6+2ab+4b‘--6a'—’— 6ab- 3
aä- 36*'

6(a+b) »

=4a’+Ioab+4b*—6a°‘—gab—3b’ ?

6(a+b)

--za?-j—ab+ö2

6(a+b)

“the ci dä il valox:e del bzactio di [’

‚ri: 



 

 

*éd il suo braccio rispetto al centre della base e —;‘—; per-

rc1'ö il momento di S rispetto al centro di figura G e;

espreso da“ ed é perla suaccennata convenzione

' positive. ,

Il momento del peso P invece, poiché il peso stosso

incontra la base a destra del centro di figura sara nega-

tivo e sarä eguale a

_a+b ab+b'*_——za’

h.co„ 6(a+b)

Per cui sommando questi due \momenti 51 ha

 

zmh°——hcm(ab+b’—z'f

12

 M:

Ora fammentando che per la stabilitä bisogna che

la distanza fra il punto di mezzo della base e quello

per il quale passa la risultante del peso e della spinta

' dell’acqua non sia maggiore di—b—‚ ossia nella ipotesi pit_‘1

. &

favöfevole s1a uguale a —6— ; dovremo avere:

2eolz°—hw‚(ab+b”—za*)

12 _b

a+b _?

2

 

 II

"
1
1
1
%

 hw‚

Ma q1iesta. equazione si puö anche scrivere cosi

 

zwh°—kq(ab+b'—za’)___ bia+b) ha),

12 6
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ossia pöiché tutti i termini hanno il fattoré 'comune L — ‚

dividendoli per questo fattore comune si ottiene: ‚7 '

2a)h”—-ü)‚(aö+157—za?)=b(a+b)m1 (54)”

Per semplificare supponiamo che a cioé uno dei due

lati paralleli del trapezio e propriamente quelle pi1‘1

piccolo che corrisponde alle spessore in sommita. della

briglia sia eguale a una frazione delle spessore in base

& cioé supponiamo che sia*a : mb. Aller; avremo:

zwk'—ml (mb* +b”—2m‘b*)=b(mb+b)co‚

Osservando che si puö raccogliere b, si arriva alla:

b2(m+ 1)wl+wlb'(m+ I—(2m’)=zmh‘

ossia:

b”wl(2m+2—2nf)=zmh’;

togliendo il fattore comune 2 e risolvendo rispetto a 6

si ottiene

52:11?2 ——-——I——

w‚ 1 +m—‘m2

b:]l\/col \/1+m—m‘—

Esprimendo il valore del radicale

V 1

: +m—m2

con ne ricardando che

3.__\/1.000 1.00 2

co‚ 25250 1.50 3

e quindi :
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ossfa 0.666, avremo :

6 = 0.666 11]; (55)

Ma la bi’iglia dovrä soddisfare anche alla condizione

che la pressioné massima unitaria non superi il coef-

ficiente di resistenza alla compressione.

‚Perciö e necessario trovare- anche il valore della

pressione massima unitaria. ,

Ora per la legge del trapezio quando la risultante

cade nel terzo medio esterno ossia quando il centre di

pressione cöincide co] limite esterno del terzo medio,‘

la pressione massima verticale R & data da:

= % (55 “€)

Quindi sostituendo il valore di P che per noi & note

perché abbiamo vista che il peso della ’briglia

a+b

2

P: hm„

la pressione massima (verticale) R sarä datei dall’equa-

zione:

a + b)„ (_ ‚„„l
_ 2 _a+ b

R_ 6 _——b—.Izw‚

e ponendo ancora come prima: a = m b , si ottiene :_

' ' mb 6 .
R:£—T+——)Izml=(m+l)hml (56)

Cosi mentre la (55) ci dä il valore delle spessore

alla base tale che la briglia non sia soggetta al peri-

colo di rovesciamento e nemmeno a sforzi di tension’e,

la (56) ci dä il valore della pressione massima verticale

& cui é sottoposta. la briglia.
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Ora per peter giudicare quéle si: 'il piü e<mvenwe

‘(sia nei riguardi dell’economia che della Stabilität) ‚fra

;i due profili: il trapezie e il pentagenale„eorfiincie;

— reme a cempilare una tabella nella quale scriveremq

_i principali valeri che posseno servire a\ istituire il

' cenfrento frai due detti profili e che cerrispendene;ä

casi piü frequenti nella pratica, supponendo the !

briglia abbia un profile trapezie, e riservandeci di en!

Zcolare pei un’analoga tabella per il profile pentagonale

_ »La tabella per le briglie di profile trapezie e la se-

;‘guente, distinta cel N. ;, ‚avvertendo che per la sua'

vredazione in cerrispondenza ad egni tipe di scarpa, si

T'fissa prima a piacimento il valore di m e da esse “sn—

bite si desume quelle corrispendente di '

    

    
   

  

  

  

  

  

r;

   

   

   

  

  

   

  
      

   

    

 

n=V——————II+'»t-—m2

_Pei si calcela il valere di 6, mediante la suaccennatä

formula (55)

' ' b :: 0.666 » #

  

   

 

Trovate 6, da esse si ricava il valore della scarpaj

che & CE=b—a=b—mb=b(r—
m). Poscia. sip

" 'éäl'éolane senza difficeltä tutti i valori delle successive

—‘ celonne.
.
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Vediamo ora se i valori che si trovano nella tabelia

soddisfano realmente alle condizioni di stabilitä.

Cominciamo dallo scorrimento. ' .

Perché la stabilitä sia assicurata sotto tale rigilard0 ‚_

dovrä esseré

S

;<f

dove f e il coefficiente d’attrito che é rispettivamente '

0.76 per muri a secco; e 1 per muri con malta.‘

Dalla tabella si vede che tutti i valori della colonna 9

sono piü piccoli non solo di I ma anche di 0.76. Da ‚

questo late dunque non v’é nessun pericolo. Quanto '

alla rotazione 0 rovesciamento avendo noi posto per ‘

base ai nostri calcoli la. condizione che la risultänte di

tutte le forze a'pplicate al manufatto abbia un braccio

di Ieva (rispetto al centro di figura G della base) mi-

. b . . .
_nore 0 tutto al p11‘1 uguale & — , m grazm dl questa

ipotesi non potranno esistei'e sforzi di trazione in nes-

sun vpunto della massa muraria e tanto meno vi sarä

pericolo di rovescianiento.

Finalmente nei riguardi della compressione massima

verticale la tabella ci dice che essa assume valori va—

riabili tra un minimo R : 2250 h % per m = %— = 0 cioé

pel profilo triongoiare } ed un massimo R = 4500 11

per m = %— r: 1 cioé pe! profile rettangolareä . E evi—

dente quindi che bisogna conoscere il valore dell’al-

tezza della briglia 11 per determinare, case per caso,

‘il rispettivo valore della pressione massima R. Ora é

evidente che perohé questo valore di R non oltrepassi

il Iimite di 12 kg. per cm’, ossia di 120.000 kg. per rn2

che si suole considerare come il _limite massimo di re-
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slstenza anche per le murature cestruite con grande

accuratezza, se la briglia avrä la ferma rettangolare,

l’altezza non dövrä superare i m. 26.66, e se la briglia'

avrä la forma triangelare, non devrä superare l’altezza

di m. 53.33. ‘

Fin qui ci siamo limitati ad accertarci della stabilitä

rispetto alla _base del manufatte. E perö facile cen—

vincersi ce] 5'émplice ragionamento che quande le an-

ziaccennate condizioni di stabilitä sussisteno alla base,

suss_istono anche per tutte le altre sezioni, senza bise-

gno di verifica.

Infatti la formela (55) b = 0.666 71 l: ci.‚dice che b

varia in properzione diretta dell’altezza; dunque se la

risultante generale interseca la sezione di base all’estre-

me a valle del terzo medio, poiché risalendo dalla base

stessa verso le sezieni superieri del tra“pezio le lere

larghezze decrescono in ragione maggiore dell’altezza,

la risultante stessa si avvicinerä al centre. Ne deriva

che quanto piü la seziene -che si considera %: lontana

dalla base e tanto piü la pressione tenderä a distribuirsi

uniformemente e in pari tempe diminuirä il pericolo

dl sferzi di tensione.

La formula (56) ci dimestra, che la pressione mas-

sima decresce ce] dimin.uire della prefonditä e quindi

nelle sezioni superiori e-minore che alla base, anche

nella ipotesl che il centre di pressiene cada sempre al-

l’estremitä del terzo medio ; dunque nelle sezieni st_esse

avvicinandesi invece la risultante al centre, la pressiene

massima diminuirä ancera piü.

Finalmente il rapperto % dipende solo dalla inclina-

zione della scarpaed e costante per tutte le sezieni di

un dato trapezie, quindi se non vi e scorrimento sulla

base non ve ne sarä neanche sülle sezioni superiori.

&) Profile; pentaganale. — Come abbiamo giä dene

questo profile si et_tiene da quelle triangelare teorice

 



    

      

 

  AB C (fig. 62) ritenendo che 16 spessore—in cororia CE

invece di essere nullo sie sufficiente per garahtire la:

incolumitä della scarpa e délla corona e sia costante‘
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Fig. 62.

fine al pnnto in cui la parete verticale estema DF in-

contxa la scarpa CA inclinpta in _ragione del : di base

per 3 di altezza. Cosicché il profilo pentagonale ‚ris_ul‚taü

   



 

 

ceme costitüitd dalla unione dei due triangoli simili

ABC e CBF.

E evidente che, se la format triangolare e capace di

resistere, tanto meglio vi resisterä la forma pentagona,

sia‘ nei riguardi della rotaziene sia in quelli delle secr-

rimento. Infatti é ewie che se nel profile teorico ABC

la risultante passa per l’estremo a valle del terze me-

dia, passerä piü verso il centre di figura nel profile ‚

pentagonale perché l’aggiunta della parte CDF aumen—

terä il peso P spostandene verso destra la linea d’azie-

ne; mentre invece la spinta S dell’acqua rimane inal-

terata.

Cosi, cemponendo le due forze, ; e pl (fig. 63), la

risultante nella briglia pentagonale tenderä ad avvici-

narsi alla verticale e incontrerä la base piü vicine al

centre di figura ossia al punte G che non nel case del

profile triangolare.

Aumentando poi il peso cemplessive P, il rapperte

%‚ , il qualé rappresenta la tendenza alle sc0rrimento,

diventa éempre piü piccolo e diventa quindi sempre

minore del ceefficiente d’attritof ; per mode che anche

in riguardo alle scorrimento la stabilitä e maggiore nel

profile pentagenale, che in quelle teorice (triapgolare).

Resta era a consideräre la pressiene massima. E nei

la determineremo per ogni case tipico, alle scopo di

peter quindi istituire il cenfrente fra il profile penta-

gene e quelle trapezio.

Rammentiamo che le formule le quali danno le pres-

sieni verticali, massima e minima, cieé le pressioni

verticali che rispettivamente si verificane alle spigolo

esterno e a quelle interne sono date della espressiene

P IP!

R=T__6F

deve R significa la pressiene verticale massima‘ e mi-
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nima cioé rispettivamente quella alle spigolo intemo

od esterno secondo che nel secondo membro si prende

il segno + o — , P @: la pressione complessiva verti-

!
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cale, ossia la pressione normale alla sezione conside-

rata, [; la larghezza della Sezione stessa ed Ill il mo-

mento flettente,
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Per le applicazioni pratiche cenviene aver giä prepa—

rati calcelati i valori corrispendenti ai principali casi

clie sogliono eccerrere; peroiö come pel profile trapezio

‚ cälcolamme i valeri pci casi piü caratteristici, cosi era

li calceleremo anche per quelle pentagonale. _

Perö per non ripetere il calcole che e sempre Quelle,

per tutti i casi, ne considereremo dettagliatamente sel-

<tante unlo, cieé quello che corrispende alla scarpa

AB: —5— RCcioé=o. 20h. Allem essende pur sempre

—nell’ipetesi del profile pentagono la base AB eguale a

% dell’altezza lt cieé AB = 0.67 h, 10 spessere a ‘in'

{sommitä DC sarä eguale ad AB — AE = 0.47 h.

Qualera si voglia esprimere le spessere in semmitä

’1n funz10ne d1b, smcome &: —3— h, bastera sost1tu1re

nellaprecedente equaziene al poste di ]; il sue valere

che si ricava da quest’liltima espressiene ossia I; = —‘3— 6

e si otterrä :

a=o‚47.%b=o‚7ob

Ricerdiamo che per calcelare i mementi, va ritenute

6) = 1000 il peso specifice dell’acqua e 001 = 2250 quello

della muratura.

Il peso del solide pentagonale si puö ricavare teste

decomponende il pentagene nei due triangoli ABC ed

FDC dei quali riesce facile determinare il peso, data

la lore similitudine ed essende fissati i rapperti delle

basi e delle rispettive altezze.

Per il peso complessive' del solide pentagqnale si

ottiene: P=o.5eo (ok/12 e la spinta si ha come in

tutti gli altri casi S = 0.50 (.) IL". Il memente di Hes-

sione @: eguale alla semma dei mementi delle due fer-

C. VALEN'I‘INI. ::

 



 

  

  

    

    

      

  

   

   
    

  

 

  

lz'c: per 5 si_ha ancora, cdme« sernpre,

M
S

  

1

:o. owh‘—Iz;

5 3

  

la_ ricerca del braccio del peso di tutto il pentagonq

si farä considerando prima il baricentro del trianj»

golo piü grande p0i quelle del piü piccolo, poiché‚i

baricentro generale, come e note, sarä nel punt0 ‚ehe

' dividerä in par-ti inversamente proporzionali alle ri_spet

tive aree la retta congiungente i due baricentri parziali

Le aree dei due‘ triangoli stanno fra loro come '

quadrato dei lati omologhi, dunque il triangolo grande;

starä a quelle piccolo come stanno fra loro i due nu-

meri 1 e 0.49 ossia approséimativamente co
me 1 e 0.50

Percib, se si suppone divisa la retta che congiungé vi;

due baricentri parziali a un term circa di distanza dä!

baricentro del triangolo piü grande, si troverä il bari

centre generale. » '

Ripetendo il calcolo per tutti i casi piü caratteristici‚

si ottengono i seguenti valori.

Profilo teorico (Per le lettere vedi ancora le figur

precedenti).

  

   

 

  

Scarpa AB :“ 0.67 ]:

AB : b

» BC _ h

’ (» peso dell’acqua per m3 = 1000 kg. ‚

(.)l peso della muratura per m8 = 2250 kg

P : peso della briglia : 0.333 a)‚ b"

S = 0.50 e) h”

M = 0.037 @. fi' —— 0.167 ao k“

R = ‘ 1115 I (1125 —— 2250) } Il

  

Quindi:

RWM :: 2250 h

:: 0
min  



 

   

  

  
   

    
    

   

'ofilo pmtagono 00110spessow in sommitä a eguale

'/„ di quello della base 6 (a—— 0,25 b);

Scal_'pa A E: 0,50 11

P-—— 0,354 an 13

’ S—= 0,50 @ If }

III: 0,042 ca, 11“ —— 0,167 con’

R = { 1195 i (1265 —— 2250) 211 ,

’ Rmaac = 2180 Il

Rmin ‚= 210 11

   
  

 

: ‚ ;Prqfilofantagono collo spessore in sommitä. a= 0,62 b;

* Scarpa A E—= 0,25 11

P“T 0,465 m,]:

S =' 0,50 &) Iz”—’

M= 0,044 (o, h“ -—— 0,167 01 Iz’

_ R = { 1597 20334 — 2250) ) h

: quihdi ‘- Rmam = 2513 Il

' . ‘ », ’ Rmin = 681 II

Profilapmtagono. -— Spessorem sommita a—.- 0,70 &;

Scarpa A E—_ 0,20 I:

P = 0,499 ml 112

S = 0,50 ca Iz‘

M: 0,040 m, 113 —— 0,167 (.) In“

={1665 + (1215 —— 2250) } );

quindi Rm= 2700 In

' — Rmv'n = 630k

iProfilo pmlagono. — Spessore in sommitä a = 0,77 &;

Scarpa A E = 0,15 I: . '

P = 0,536 w, b” "

S:. 0,50 ca If .

M= 0,034 «),/1° —— 0,167 m 113

R =‚{1800 i- (1033 _-— 2250) } h ’

 

  

   



 

ScarpaAE...=—___0,10_h _

"'“ 9,57701 ’”

, 359@!”

0,075 (.), I;'_ ——0,167 mit“ ‚Q

=( 1935+ (788— 2250) (

RM: 3427h_

Rmm —'—‘- 443 ’!

Profllopenldgona. —Spess
ore in sommitaa= 0,93

ScarpaAEr-o,o$i
t " »'

= o,611 a,h? '

S = 0,50 ca#2
._'

III: 0,014 (.),fi—-o‚167_wh'1

_ =(2086+(425—225
0))11

'‚" quindi _ . \ Rma:l:——3911 h

' - ' Rmin ‘: 261 ’!

 
Pfofilo r_etta1igolß a : b;v

P = 0,667‘m,112 ' '

S : 0,50 ca h' '

[P]: o‚x67 co k' ‘

R 5: (2250 i_ 2250) k

_ q1iindi_ , “ RM =,4500k

Rini» ;? 9 _

’Nélla segnénte fabella‚ si' frovaho riäésufiti tu

suaccennati valori. _ f _ ' ‚_’ ‘ 
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c) Confronto fra { due proflli.—Onde peter par‘ä-

gonare, sia dal late dellä stabilitä, sia da quelle della;

economia, il profilo trapezio e quelle pentagono si e

composta la seguente tabella, che serve per tutti i prin

cipali casi, che possono occorrere nella pratica.

Si vede dal confronto che sia per economia come

per stabilitä il profilo pentagono @: pi1‘1 soddisfacente",

del trapezio. Per economia e piü conveniente il pro-—

file pentag'onale perché con esso il volume della mu

ratura %: sempre minore. Quanto alla stabilitä, propria’-

mente le cose stanno in questi termini. Riguardo alle

prässieni come si rileva dalle colonne 11 e 12 e sem—'

pte pix‘1 favorevole il profile pentagonale; invece riguardo

alle scorrimento quest’ultimo presenta qualche piccola “.

inferioritä in confronto co] profile trapezio, ma pero 1

la inferioritä anche nei casi piü sfavorevoli si riduce

solo a un centesimo, come si puö vedere dalle co- ,

lonne 13 e 14 della tabella ültima. Questo minimo in-‘ _'

conveniente & poi compensato largamente dal vantaggio '

economico, poiché per le briglie pi1‘1 piccole, cioé per

le briglie non piü alte di 4.’"50 che nella pratica sono "

poi le piü frequenti, si trova che la difl'erenza dei vo-

lumi fra il trapezio e il pentagono é 0,014 112, e de-

' vendosi di queste briglie modeste sempre costruirne „

malte, la detta superioritä economica é tutt’altro che '‚ ‚

trascurabile. E questa per altro e sempre sensibile_ ‚

anche quando si debbano costruire -poche briglie, ma*_ :

di dimensioni notevoli.

Cencludendo, i due profili che piü s’avvicinano al

teorice e che meglio convengono nella pratica sono il ‚

trapezio e il pentagono. Ma 21 rigore il profilo fra tutti ; '

piü conveniente e quello pentagono, il quale poi alle .

scopo di evitare gli angoli acuti nei conci della parte

inferiore si puö modificare all’atto costruttivo sosti- ‚‘

tuendo alla parete estema inclinata FA una gradinata _f«.

equivalente (fig. 64). ?“
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spir_1gerl'a oltréinooookgper 111 05513 12kg. 31 cm

perché questa va considerata come il limite massimo

 

  

  

  

   

  

di resistenza anche per le murature costruite congrande

accuratezza. Perciö siccome col crescere di 11 cresce — „

tale_pressione e anche dalla precedente tabelle si puö' „.

facil—mente vedere che verso i 30 m. si raggiunge pro-**

prio questa pressione che si titiene come la massima

‘ ammissibxle‚ cos1 quand_o si abbiano da costruire bn
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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

  


