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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

  


