
 

  

    

     
  

  

    

    

   

  

 

  

lazione delle brig_lie, qui almeno\brevemente riassumend

queili suggeriti dai piü ‚recenti autori e rimandando„ii

1e_ttore che desider'a pi1‘1 larghe infermazieni sulla teen

delle brigiie alle fonti citate in calce (“-“) e a quelle
  

  

(51) F. Piccreu‚ « Sui rimboschimenti eseguiti in Francia ».

(51 “‘) I.Tenmm1, E. SANJUST m TEULADA, P. PASINI e F. D’st‘6‚

« Sulla correzione dei torrenti nella Svizzera, nella Francis e nella“ ‚

Carinzia»; Giernale del Genie Civile, 1895. '

_ ‚ (") F. P1cc1ou, « Boschi e torrenti»; Roma e Torino, 1905.

— « (58) Ing. Yun-no DE NAVA, « Sui torrenti della C_aiahria Ulteriore»;

Reggio Calalabria, 1894.

($“) G. CRUGNOLA, «Sulla proposta d'un profile economico di

diga » ; Camilla e Bertolero, Torino, 19m.

(55) G. CRUGNOLA, « Sui muri di sestegno e sulie traverse dei ser-

batei d'acqua»; F. A. Negro, Torino, 1883.

(“*) D. U. SOMMA, « Sistemaz1one delle acque in mentagna»; Bari, ‘

1908 e 1910.

(") G. B. RIZZANI, « Opere economiche di difesa lungo'1 totreuti »;

' Giornale del Genie Civile, Roma, 1900.

(“) Tomucm.u‚ « Sulle alte digbe di ritenuta a profile parabolico » ;

Giernale del Genie Civile, Roma, 1885.

(59) Zorn e TORRXCELLI, « Name per progetti di grand1 serbator»‘

Roma, Botta, 1886.

(50) J. B. KRANTZ, « Etude sur les Mürs de Réservoir »; Paris, 1870. ' '

(°')W11NZEL SCHAFFER, «Theoretisch-praktische Abhandlungen

aus dem Gebiete der Wasser und Strassenbaukunde»; Wien 1887. "

(“’) ]. DL'BOSQUE, « Murs de soulénement »; Paris. „

(W) A. DUMAS, « Etude théorique et pratique sur les Barrages-

Réservo1rs » Paris, 1896.

(“‘) ANTON RYTIR‚ «Ueber Wahl der Stärke von Thalsperren-

manern » Oesterreichische Monatschrift für den öffentlichen Ban-

dienst, Heft 6,1896.

(“) G. RAM1SCH, « Beitrag zur dimensieniung der Thalspen'eli—

manern » ; Zeitschrift des eesters Ingenieur-und arkitechten—Vereins ‚

N. 14, 1902. —'

(*”) MATTERN. « Der Thalspefrenbau »; Berlin, 1902.

(W) HUMANN UND Ansuem=‚ «, Die Thaisperren »; Jena, 1905. ;

(“*) E. Du GAF;um, « Tipo speciaie per briglie di notevole al-

tezza. costruite nei terrenti di Somma e \’esuvie »; Giornale_ del G

nic Civile, Novembre-1911, Roma.

  

  

 

  

    

  

      



 

 

—' giä retrocitateai numeri(“)e (“); non senza avver-

tire che alcune di queste si estendoho piü alle alte di—

‚ghe di trattenuta che alle briglie pei torrenti. Demont-

z'éy (°) consigiia. di adottare ii profile trapezio, Con pa-

ramento a mente vertioaie e cosi proporzionato che

qimndo la briglia é a secco (fig. 69), 10 spessore in

corona C !? sia eguale alla semialtezza della briglia CE

rmisurata su fondo lungo'il paramento a mente; e in-

'vece quando la briglia %: in malta in modo che sia

la stessa semiaitezza cioé  eguale alle spessore

medio cd della. briglia. Quanto alla scai*pa a valle‚

Demontzey suggerisce di tenerla fra il 20 e il 30 per

cento; soggiungendo che in generale per le briglie co-

struite in Francia si dene la} scarpa del 25 0/0 per le

briglie a secco e quella del 20 °/„ tanto per le briglie

di struttura mista quanto per le briglie interamente in

malte. ("). .

’I‘h1éry (") si limita & considerare il profilo trapezio,

e dä allora per la stabilitä della brigiia rettiiinea, quando

—questa si consideri esposta alla spinta dell’acqua, l’espres-

sione:

X' 3N„+z\/Ng3zv(n=+7)_1(d„—+4y)

? =(3 N— 4 d h) ’(6°)
 

 

) (““) DE Mourznv, solo a titolo di notizia, ricarda che qualche

autore, per evitare qualsiasi urto sul paramento sottocorrente, ha

soppresso addirittu_ra la scarpa a valle riportandola invece ; mente.

Ma un sifi'atto profile che ha il paramento a valle verticale e quello

& mente inclinato 11 scarpa non é aß'atto razionale né economico,

pei'ché esige per la stabilitä uno spessgre assai maggiore, mentre si

puö owiare ali’inconveniente degli urti sulla scarpa a valle —- in-

conveniente del quale é pi1‘1 che logico di preoccuparsi -— riducendo

ia scarpa stessa nei suoi giusti limiu, senza sacrificare né ail'eco—

_nomia né alla. r‘uio’nalitä della forma chee imposta dalle‘ le'ggi della

gmbiiitä come si é vista pii1 sopra.

  



X7 10 spessore media äella‘ brigtia, ‘ ‚ .

h i’aitezza della briglia, " "

Nil coefficienté di sicurézza alla pressum

cl,

 

„‚ -per le murature si pub riteneré che oscilla fra 7e 10

per centimetro’quadrato,

71 l_’inclinazione della s_carpa del paramep

;! ilpeso specifico del liquido, , ' 
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Ai " A _ dc
' Nn+-z\/Nj N n?+L —h(dn°+4d 5
X_3 3 ( dl i ) 6

d ilpes0spe01ficodel materiä_le da costruz_i0ne; "

 

; quanto al valore di questi ultimi due pesi, Thiéry os-  

‚ ‘ serva, che mentre quelle del liquid0 7 si puö ritenere

—ghe'‚oscilli‚ fra 1000 kg. 0 1800 kg. quelle della mura-

turad (potendo il p'eso del pietrame oscillare da 1300 kg;

per il tufo vulcahico e 27oo'kg. per il granito e il

gneiss, ed essendo il pesodi un metro cube di mälta

lingmedia di 1800 kg.) si aggireräfra

2/3 1300 + ‘/‚ 1800 = 1470 Kg., e

2/3 2700 + ‘/a 1800 = 2400 »
.

Quando p0i si considefi la briglia rettilinea come

esposta.solo alla spinta delle terre, allora il Thiéry dä

’ — per la sua stabilitä la seguente formola

 

(I) 

ll: 2(3N—4dh)

V’Quesvtav formola differisce da quelle precedente (60) '

, ‚5010 per ciö che alla quantitä ;} é sostituita la funzione

d1 c. nella quale funzi0ne d1 esprime il peso della spinta

della terra e (: %: il valore massimo della funzione

} casa senß tang. ((a—ß)

In_ questa. ultima espressione:

‚ e_— 90 — cp, d0ve «p é l’angolo naturale delle

terre

' a = all’angolo della pendenza di compensazione

f} = all’angolo che il piano di rottura fa col pa-

‘fra'mento sopraco‘rrente della brigliä supposto vertieale;



  

  
      

  
        

 

 

„„;th Mia sistemazzm dei tmmli . 201 ‘

  

  

_ Thäéry conclud‘e, facendo l’qsservaziotie ché se

‚esammano dettagliatamente —- come egli fa richendo
% n. Nonne costruttive stille briglie.

a tabelle — tütti i diversi casi e valori possibili- nella ‘
Le prificipali parti di cui consta in generale una

 

  

    

  

   

   

  

 

   
   

  

 

prätica; risulta sempre che»
briglia sono: la fondazione, la corona‚ le ali, gli ac—

nore a quella dell’acqua.
,eompagnamenti, gli sqaricatori, la platea, la contro-


