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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 '
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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

 


