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Reeazione e Yoto
deli’ ingegnere Raffaele Angelo Dr. Vicentini sulle inondazioni della
vallata di Laas, sul prosciugamento del lago di Zirlcnitz e sulla
regolazione del fiume Unz nella vallata di Planina, nonche sul modo
di bonificare la prima, di prosciugare il secondo e di regolare il

terzo e sulla convenienza di eseguire quest,i tre progetti
di migliorie

I.

Prefazione.

Colla riverita Nota delfEccelsa Presidenza provinciale della Carniola
dd. 26 gennaio 1873 N. 523 e coi successivi Rescritti 23 Maržo N. 2108 e
3 giugno N. 4130 dello stesso amio, mi s’incaricava di praticare gli studi
preliminari:
1. ° pel bonifico della vallata di Laas, la quale, soggetta a continue inon¬

dazioni, soffre sensibilmente nella sua economia generale e nella sicurezza
pubblica;

2. ° per lo prosciugamento del lago di Zirlcnitz, il quale inceppa notevol-
mente lo sviluppo agricolo nella stessa vallata e rende malsana 1’aria
nella stagione estiva, allorquando cioe, di metodo il lago si mette allo
stato asciutto, producendo dei miasmi nocivi alla salute;

3. ° per la regolazione del fiume Unz , il quale pel suo corso estremamente
tortuoso e per difetto di pronti scoli delle acque che si rovesciano
nella vallata di Planina, mette ben sovente questa vallata sott’acqua
con grave danno della sua industria agricola e della sicurezza pubblica.
Questi studi, che abbracciano il campo tecnico, devono essere seguiti

sul campo economico all’uopo di vedere se liavvi il tornaconto nell’eseguire
le opere che vengono progettate,
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La stretta relazione, appalesatasi gia nei primi rilievi, cbe banno le tre

vallate in discorso tanto coi baeini d’alimentazione che comprendono tutta
la superficie del terreno, da cui provengono le acque, quanto coi baeini di
scarico di queste, mi obbligarono di estendere gli studi ad altre localita,
onde riconoscere tutti i baeini d’alimentazione ed arrivare al fiume recipiente.

Per la qual cosa dovetti prender in esame il fiume Poik nella vallata
di Adelsberg, il quale dopo un corso sotterraneo non indifferente, accennava
di scaricarsi nella vallata di Planina, contribuendo alla formazione del fiume
Unz; poi la piccola valle di S. Canziano, cbe indicava di ricevere a mezzo
di scoli sotterranei una buona parte delle acque di Zirknitz, per convogliarla
attraverso le grotte nella vallata di Planina, immettendosi pure nel fiume
Unz; indi la valle di Loitsch, affine di poter determinare con qualche cri-
terio lo scarico di quelle acque ed in ultimo la vallata di Lubiana, la quale
pareva destinata a bacino raccoglitore di tutte quelle acque, cbe si riscon-
trano nei baeini parziali innanzi enumerati e condurle cosi unite nel fiume
Sava, il quale nel caso in questione e relativamente alle acque suddette
funziona da fiume recipiente.

Un’estensione simile di studi e di osservazioni, aceompagnati da una
ripetuta livellazione coll’aneroide delle localita anzi specificate e 1’impossi-
bilita di riconoscere le vallate durante una forte piena contribuirono sensi-
bilmente al ritardo avvenuto nella presentazione del presente operato.

Gli studi furono intrapresi in quattro diverse epocbe cioe in giugno
1873, quando si ritenne cbe le acque potessero trovarsi in istato normale;
poi nel suceessivo agosto, quando le vallate si trovavano in aseiutto, indi in
novembre dello stesso anno al momento delle piene ed infine in aprile di
quest’anno. Mentre le due prime epoche corrisposero ai miei intendimenti
e mi permisero di esaminare da ogni lato le vallate, i torrenti e le grotte
innumerevoli cbe le contornano; le altre due non poterono soddisfarmi pel
motivo cbe le piene erano di pochissimo rilievo. E ben vero cbe dalle este-
sissime informazioni avute da molte e vecebie persone di quei paesi bo
potuto procurarmi un concetto sufficientemente attendibile delle condizioni
idrauliche delle vallate in discorso — anebe quando queste vanno soggette
alle forti e straordinarie inondazioni; ma cio non pertanto mi riservava di
praticarvi una visita a tempo pid opportuno. Ed infatti nella seconda quin-
dicina del Giugno a. dec. ebbi dall’onorevole Capitano distrettuale di Planina
notizia di una inondazione nella vallata di Laas; ricevetti tale annunzio
pero troppo tardi e quando le acque si erano gia di molto ritirate. Dovetti
quindi, prima di dare termine al mio elaborato, attendere 1’autunno dell’anno
decorso; ma cio pure riesci invano, avvegnache anebe quell’autunno passo
aseiutto.

Altrettanto dicasi di questa primavera, la quale, stante le grandi
masse di neve caduta, lasciava supporre una piena rilevante, ma rimasi
deluso pure in quest’incontro, perebe la temperatura essendosi lentamente
elevata non permise lo scioglimento delle nevi cbe gradatamente,

Per conseguenza e giuocoforza accontentarsi delle informazioni avute
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e delle osservazioni fatte dal 1873 in poi; osservazioni eh’ebbero il loro
termine coli’ultirno sopraluogo verso la fine d’aprile di quest’anno.

In questo punto non posso far a meno e trovo di mio dovere l’ester-
nare i miei piti sentiti ringraziamenti a tutte quelle egregie persone cbe mi
assistettero nelle mie escursioni ed indagini; fra le quali in prima linea e
debito citare 1’esimio Consigliere di Governo sig. Cav. Roth G., il sig.
Economo della Citta di Lubiana, i sig. Capitani distrettuali di Planina ed
Adelsberg, i signori Podesta di Altenmarkt, Zirknitz e Planina ed il sig.
Antonio Krasovic di Niederdorf.

Accennati cosi di volo in questa breve prefazione i quisiti che sono
chiamato di risolvere, le indagini e gli studi da me fatti e 1’epoclie, in cui
furono intrapresi, passero ora, previe alcune considerazioni generali, alla
pertrattazione separata di ogni singolo quesito colla scorta degli studi pra-
ticati e dei dati raccolti.

II.

Considerazioni generali.

Dalla succinta prefazione suddetta ognuno potra farsi una chiara idea
della portata dei quesiti da risolvere e del compito difficile, a cui mi sono
sobbarcato. Questo compito poi riesci maggiormente malagevole, quando si
voglia considerare la mancanza assoluta di dati statistici di tutte le acque
superiormente enumerate e di cui dovetti occuparmi.

La statistica dei fiumi e afiatto sconosciuta nelle regioni suddette; non
si vede collocato che un idrometro sul fiume Unz al ponte sotto Haasberg
e si pote avere qualche parziale livellazione ed incompleto rilievo topogra-
fico di alcune singole parti dei fiumi Lubiana, Unz e Seebach o Sterschan.

Eppero nessuna portata dei diversi stati di quei corfi d’acqua venne,
čredo giammai, misurata e si che le fondamenta della statistica dei fiumi e
dei laghi sono le osservazioni idrometriche, da cui si possono ricavare le
scale idrometriche delle portate; cosa questa di somma importanza.

La livellazione longitudinale dei fiumi e pure utile, legando con essa
le scale di tutti gli idrometri. E di molto rilievo il conoscere la pendenza
del fiume nei varii suoi tronchi e nei differenti suoi stati dalla magra alla
piena, come pure le anomalie che si scorgono nella latitudine delle sue
oscillazioni. *

Le sezioni traversali di un fiume occorrono laddove si praticano le
misure di portata ed in quei tronchi nei quali si fanno studi speciali per
uno scopo determinato.

Un dato prezioso si e la misura della pioggia cadente sul bacino seo-
lante a mezzo di udometri collocati in siti opportuni. A questa misura si
potrebbero associare le osservazioni anemometriche sulla direzione dei venti.
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Di tutto cio non havvi un’ idea nelle vallate da me studiate. E princi-

palmente sul lago di Zirknitz, il quale pure per la natura e proprieta delle
sue acque meritava una speciale attenzione, nessuno dei dati suesposti si
rinvenne.

Cosi p. e. affatto nulla si sa sulla proporzione degli affilussi ed efflussi,
ossia non si hanno dati positivi, ne dati approssimativi sulla quantita
d’acqua che concorre al lago, ne sulla latitudine delle oscillazioni d’altezza.

Io non so se uno stato simile di cose si ripete anche negli altri fiumi
e laghi della Monarchia. Se pero cid avviene, sarebbe indicato anzi neces-
sario cbe PAutorita Governativa ne provedesse e facesse intraprendere per
10 meno quelle osservazioni cbe sono indispensabili per la conoscenza del
regime dei torrenti, fiumi e laghi piii importanti.

Un tale provedimento e tanto piu reclamato in quantoche dappertutto,
ove si puo, si passa al diboscamento dei monti.

Le conseguenze di un fatto cotanto nocivo non e mestieri qui enutne-
rare; imperocche a tutti deve essere nota, senza aver bisogno di diffondersi
in proposito, 1’ influenza immediata cbe esercitano le selve tanto sul corso
delle acque quanto sul clima.

Una si assoluta maneanza di osservazioni e dati statistici sulle speciali
ed eccezionali condizioni idraulicbe delle tre vallate (Laas, Zirknitz e Planina)
e la circostanza che desse sono vallate chiuse, tarde nello scolo delle acque
che ricevono ed incerte le direzioni degli emissarii sotterranei, nonche poste
a scaglioni in modo da rovesciare le acque successivamente dalPuna nel-
1’altra vallata, aumentando le portate di mano in mano che discendono,
fecero sl che si dovettero da parte mia estendere notevolmente le ricerche
senza poterle completare per le ragioni anzi esposte.

Dalle osservazioni fatte si pote determinare con sufficiente approssi-
mazione la catena dei monti che forma il grande spartiaequa, che divide le
acque che si scaricano nelPAdriatico da quelle che, costrette a percorrere
un lungo e tortuoso cammino, vengono accolte dal Danubio per essere con-
vogliate nel Mar Nero.

Questa catena puo venire marcata a grandi tratti colle cime piti elevate
delle nostre Alpi, che sono il Triglau alto circa metri 2859, il Nanos 1297,
11 Nevoso (Schneeberg) 1688 ed il Bielolasica 1532.

Non avvi dubbio che una eguale divisione di acque succeda anche col
fiumi o laghi sotterranei ed i fatti lo dimostrano incontrastabilmente.

Venendo al tema, che mi occupa, diro in generale che le acque, le
quali si eoncentrano nella vallata di Laas, passano sotterraneamente a quella
piti depressa del Zirknitz, aumentate dalPesteso territorio idrico di questa e
formano cosi il lago dello stesso nome. Da questo lago poi le aeque si sud-
dividono e per diversi emissarii sotterranei si rivolgono parte verso la vallata
di Planina, che e piu depressa ancora, attraversando la piccola vallata di
S. Canziano fra Zirknitz e Mauniz o Unz e parte, attraverso ampie e profonde
grotte, si dirigono verso la valle di Lubiana piti depressa di tutte le or
dette valli.
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Per conseguenza quest’ultima e destinata a raccogliere anche le acque

della vallata di Planina accresciute dei eonfluenti del fiume Unz. Acque
queste, che nell’abbandonare la detta vallata, spariscono penetrando nei
regni bui delle molte caverne e compariscono, dopo un cammino misterioso
in fra le viscere della terra, nuovamente alla luce, e danno cosl origine al
fiume Lubiana, il quale, dopo un corso di 39 chilometri, le immette nel
fiume Sava. Questo alla sua volta poi cade nel Danubio fra Semlino e Bel-
grado, dopo aver percorso dalla sua origine 860 cbilometri.

Da questa semplice esposizione idrografica si vede che tutti i corsi
d’acqua della vasta regione, che comprendele cinque vallate diLaas, Zirknitz,
S. Canziano, Planina e Lubiana, sono sottomessi ad un regime idrografico
misto, cioe in parte esterno ed in parte interno; per cui la circolazione esterna
e quella interna, sempre in stretta dipendenza fra loro, a vicenda si sosti-
tuiscono nelle diverse funzioni. Cosi le sorgenti rappresentano la circolazione
interna, che da origine ai fiumi superficiali; i gorghi rappresentano quella
esterna nell’atto di dare origine ai fiumi sotterranei.

I terreni di quella zona estesa che sono formati da un incommensurabile
sedimento calcareo, corrispondono in generale alla fine della creta (epoca
secondaria) ed al principio della serie terziaria (eoceno). Quindi il terreno
pub classificarsi nummulitico e cretaeeo, imperocche si trovano spesso asso-
ciati alle nummoliti e ad altri fossili terziarii alcuni delfepoca cretacea,
la quale miscella da a quei terreni un carattere particolare e sembra
giustificata 1’opinione di coloro che di questo terreno, tuttoche lasciandolo
in rapporto col cretaeeo, ne fecero un terreno particolare che chiamarono
epicretaceo.

Vi sono pure qua e la nelle valli terreni dell’epoca quaternaria, ossia
d’alluvione cosi p. e. le paludi di Lubiana abbraceiano quattro strati ben
distinti che sono: il primo alla superficie uno strato di torba, il secondo, di
lievissimo spessore, di melma, il terzo piti forte di argilla ed il quarto di
sabbia.

I suddetti terreni sono frastagliati alla superfice, ossia alfesterno da
molte depressioni imbutiformi od elittiche, da abissi, spaecature, ecc. e
sotterraneamente da canali d’acqua, da grotte e caverne innumerevoli, aleune
delle quali di grandissima estensione e di rara bellezza, fra cui primeggia
la grotta di Adelsberg.

Le roccie sono permeabili in massimo grado talehe l’acqua raccolta in
bacini chiusi ali’ ingiro come sono quelli di Laas, Zirknitz, S. Canziano e
Planina, filtra nell’ interno a grande profondita, formando dei vasti serbatoi
e dei veri laghi sotterranei, i quali ricevono pure alimento dalle depressioni
accennate, denominate doline nel linguaggio del paese, aleune di grandi
dimensioni, avvegnache l’acqua che scola in esse si perde in parte per
evaporazione; ma nella massima parte passa per effiltrazione a riempire i
bacini sotterranei, oppure si scarica in qualche vallata piti bassa.

Nessuno dei bacini o delle vallate sucitate ha a disposizione un fiume,
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che serva da emissario; ma alPincOntro tutti possedono degli scaricatori
ad imbuto, una specie di cisterne naturali e delle grotte quasi tutte di al-
cunche piti elevate, clie contribuiscono allo scarico delle acque, quando
queste ragginngono nel bacino 1’altezza della grotta. In questo modo l’acqua
pivi o meno celermente, secondo la potenza degli scaricatori od inghiottitoi,
passa sotterraneamente e sparisce per ricomparire poi di nnovo alla luce. Cosi
le acque di Laas devono attraversare fra Danne ed Oberseedorf nn monte
della lungbezza in linea retta di 1200 metri circa, per poter passare a mezzo
di canali interni pivi o meno tortuosi nel bacino di Zirknitz; mentre nna
parte di queste acque e costretta a spingersi cogli stessi mezzi attraverso
il monte della lunghezza di circa 2400 metri, per arrivare alla luce nel
piccolo bacino di S. Canziano e da questo, dopo im breve corso, s’interna
nuovamente, percorrendo una via sotterranea di circa 3300 metri per rag-
giungere il bacino di Planina, ove si ricevono dopo un tragitto sotterraneo
di circa 5200 metri, ancke le acque del fiume Poik, di quello cioe, che cade
nella celebre grotta di Adelsberg.

Da quest’ultimo bacino poi le acque cosi riunite s’internano un’ultima
volta e passano per canali sotterranei e serpeggianti della lunghezza in
linea retta di circa metri 8200 nel bacino maggiore di Lubiana, ove danno
origine al fiume di tal nome.

Questo e 1’andamento generale e piti particolareggiato dei corsi d’acqua
delle vallate piti volte menzionate e dei loro bacini di alimentazione, ed a
ritenere che ci6 corrisponda al vero mi autorizzano e le informazioni avufe
e le molte osservazioni da me fatte sopraluogo e principalmente i dati alti-
metrici da me eruiti.

Ed infatti questi mi mostrarono che in media la vallata di Laas si trova
di circa metri 27 pivi alta di quella di Zirknitz; questa e di metri 15 piti
elevata di quella di S. Canziano; questa sta sopra quella di Planina di
metri 49, mentre il gorgo del Poik ali’ ingresso della grotta di Adelsberg
sta piti alto delle grandiose sorgive presso Kleinhaiisel nella citata vallata
di Planina di metri 40. Infine la vallata di Lubiana giace sotto quella di
Planina di metri 50.

Perloccke, riferendo le valli in discorso a quest’ultima che e, come si
e detto, la raccoglitrice di tutte le acque, si avra: che la valle di Lubiana e
piu depressa di guella di Laas approssimativamente di metri 141; di guella
di Zirlmits metri 114 e di guella di Planina di metri 50. (Ted. prof. longi-
tudinale Tav. II).

Prima di chiudere questa parte fa mestieri stabilire il vero senso di
alcuni vocaboli, non adottati comunemente ne trequentemente e di cui feci
e faro uso anche in seguito. Cosi ckiamero afflussi le acque, che concorrono
ad un bacino per canali aperti ed infiltrazioni quelle che vi pervengono per
canali o meati sotterranei; efflussi si diranno le acque che si scaricano per
mezzo dell’emissario ed effiltrasioni quelle che ne escono per vie sotterranee.
Cosi s’intendera per acguisti le quantita d’acqua che arrivano al bacino
per afflusso, infdtramne e direttamente per pioggie ; e per perdite quelle che
vengono sottratte per efflusso, cffdtraaime ed evaporamnc.
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Pel- ultimo dir6, che i pfogetti preventivi, che seguono, sono illustrati
da ima planimetria di tutte le 5 vallate da me studiate, dal loro profilo
longitudinale e da qualche tipo di opere clie sar6 per consigliare. (*)

III.

Valisit ii di Vsias.

Questa vallata piii propriamente detta Valle di Schneeberg, come la
intitola il Dr. Schmidi, e chiusa ali’ ingiro da monti piii o meno elevati, i
quali riversano le acqne cadenti sni loro versanti nel bacino stesso di Laas,
aumentate dali’ infiltrazione di quelle che si raceolgono nelle molte- depres-
sioni (doline) dei vasti altipiani di quei monti.

Le sorgive principali, le quali veramente producono le inondazioni,
scaturiscono dal versante che si estende da Verehnig al eastello di Schnee¬
berg. Allorquando continue ed abhondanti pioggie cadono sulle circostanti
alture quelle riempiono ben presto le caverne sotterranee e le acque sortono
nella vallata e la inondano ben di sovente in modo da 'irmarne un
vero lago.

Si tiene una triste memoria di alcune straordinarie inondazioni in
questo secolo, le quali si estesero da Altenmarkt a Šmarate, eastello di
Schneeberg e Kosarsche. Venni informato che una delle massime avvenne
nel 1801 ed in tempi piti recenti nel 1851 secondo alcuni, o 1852 secondo
altri.

In questi časi, che portano il terrore, la miseria e la desolazione fra
la pacifica popolazione di quella vallata, si conduce una vita ben triste e
piena di stenti e pericoli e si deve ricorrere alle barebe per poter mante-
nere le comunicazioni fra un villaggio e 1’altro.

Di metodo, come ovunque, le inondazioni maggiori succedono in autunno.
La vallata con forti ed insistenti acquazzoni puo riempirsi d’acqua ed arri-
vare ad una piena straordinaria gia in 72 ore e lo scarico dura parecchi
giorni. Dai dati avuti sopra luogo la vallata va sott’acqua per una media
altezza ragguagliata di metri 3.80 nelle massime e straordinarie piene ed in
allora la massa d’acqua ascende, con riflesso alla superficie bagnata della
valle, a metri cubi 26,242,000 ed impiega 18 giorni per scaricarsi.

Oltre agli acquisti derivanti dal versante sunominato ve ne sono di
altri, fra i quali bavvi la grotta dietro Laas sotto la strada che da questa
citta va a Zirknitz. Da questa grotta denominata Jama o Mersli Jama
scaturisce l’acqua quando si banno forti pioggie, inonda in tenui dimensioni
la vallicola dietro Laas e confiuisce nella vallata Schneeberg che si trova
piti depressa.

Dalle cose dette si vede che gli acquisti succedono pressoche tutti
per infiltrazioni e che la vallata non possiede aleuno dei torrenti alpini ehe
valga ad essere notato.

(*) I tipi non vengono qui prodotti pel costo troppo elevato delle loro incisioni e le
due tavole allegate sono in scala ridotta.
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II fkmiicello Oberch scorre, muovendosi tortuosamente, lungo la vallata

e viene alimentato da tre rami.
II primo ha la sua origine alle sorgenti di Verchnig e questo e il prin-

cipale, avvegnache desse in parte danno continuamente acqua anche in
tempi di siccita e dalle informazioni avute risulta che soltanto le pid elevate
si trovano in asciutto ed anzi, quando da queste ineomincia 1’ infiltrazione,
b un segno che si va incontro ad una inondazione se anco nella valle il
tempo si mostra bello.

Il secondo ramo si trova alla localita denominata Beyer ed e una
continuazione della sorgente che scaturisce sotto Podgora, la quale bene
spesso si trova in asciutto. Questo ramo ha un piccolo bacino d’acqua presso
Uscheuk e s’immette nel primo ramo a monte di Pudop.

Il terzo ramo e formato dalle sorgenti presso il castello di Schneeberg,
le quali sono sovente senza una goccia d’acqua meno quella che scaturisce
sotto un burrone presso il castello stesso e che mantiene costantemente di
eccellente acqua potabile quei abitati.

Quando le pioggie sono insistenti, da tutte queste sorgenti sgorga una
rilevante massa d’acqua e poco lungi, al disotto delle sorgive, ho riscontrato
molti scaricatori ad imbuto ossia inghiottitoi, i quali devono avere una
doppia funzione, cioe rigurgitare l’acqua in tempi di escrescenza ed inghiot-
tirla nei tempi di decrescenza. Ritengo pero, ed anzi e accertato, che la
prima di queste funzioni sia di molto superiore alla seconda.

Questo terzo ramo convoglia le sue acque nel Oberk a valle di Pudop.
Il fiume in tale modo alimentato ed accresciuto percorre il restante

della vallata ed in istato ordinario va a scaricarsi nell’ inghiottitojo sotto
Danne. Questo pero non basta, quando le acque afduiscono per ogni dove
ed il fiume si gonfia. Allora quelle si alzano repentinamente e la vallata si
allaga. In questo stato vi funzionano da scaricatori altri inghiottitoi ancora,
Siti poco lungi da quello di Danne sotto la strada che conduce da questo
villaggio ad Oberseedorf ed il maggior fra quelli e la grotta Golobina,
forse cosl chiamata da Globina (approfondamento). L’acqua pero deve al-
zarsi notevolmente prima di raggiungere la grotta, imperocche questa si
trova divisa dali’ inghiottitoio di Danne da un’altura che le impedisce il
libero efflusso.

Gli altri inghiottitoi sotto la strada teste menzionata sono pure divisi
a mezzo del terreno piti elevato che havvi inframmezzo.

Tutte queste acque passano poi per vie sotterranee nella sottoposta
vallata di Zirknitz attraverso il monte che divide Danne da Ober-Seedorf.

E d’uopo accentuare pero che tanto quest’ultimi inghiottitoi, quanto
la grotta Golobina si prestano allo scarico con molta lentezza, ciocche con-
tribuisce al prolungamento delle inondazioni. Questa circostanza nociva
quanto mai al pronto efflusso delle acque, deve essere ascritta o a qualche
strozzatura od impedimento sottcrraneo nei meati o canali convoglitori del-
l’acqua; oppure a qualche ingombro prodotto da materiali introdottisi nei
meati degli scaricatori suddetti e che possono essere levati con facilita. Se si
dovesse verificare quest’ultima supposizione, il porvi rimedio šara facile;
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mentre se vi esistesse la prima il rimedio dovrebbe essere piit radicale e
costoso.

Sicche, riassumendo, si ha che le perdite lianno luogo per effiltrazione
e che tanto 1’ inghiottitoio sotto Danne, quanto gli altri nonche la grotta di
Golobina sono insufficienti, come oggidi si mostrano, a smaltire prontamente
gli acquisti tutti della vallata in discorso.

II fiume Oberch da Verchnig, che e il ramo principale, mentre gli altri
due Podgora Beyer e Schneeberg sono secondarii e possono essere qualifi-
cati come confluenti, fino alla grotta Golobina misura in lunghezza circa
10.000 metri e la sua pendenza complessiva ammonta a metri 5.70 fino
ali’inghiottitoio sotto Danne e da questo alla bocca della grotta metri 0.90;
notando che la maggior pendenza si riscontro fino Pudop, mentre da questo
punto ali’ inghiottitoio sotto Danne essa e di alcunche minore (Vedi Tav. II
Vallata di Laas).

Esposte cosi in succinto le poco favorevoli condizioni idrauliche della
vallata resta a parlare ora del modo, con cui possono venire migliorate.

Prima d’indicare i mezzi atti a rimediare gFinconvenienti esposti, e
necessario conoscere quanta massa d’acqua contiene la vallata in istato di
massima piena, in quanto tempo la riceve e quanto dura lo smaltimento.

In questo riguardo per le ragioni addotte nella parte II io non potro
dare che delle misure approssimative, basate sulle informazioni e sui dati
raccolti sopra luogo. Nel fare cio tentero di tenermi piuttosto abbondante e
prenderd in riflesso il caso piu sfavorevole, onde cosl raggiungere con sicu-
rezza lo scopo prefissomi.

Di conseguenza calcolero che la superficie inondata nelle massime e
straordinurie piene possa ascendere a metri quadrati 6,906,000 e che l’acqua
si alzi in media di metri 3.80; talche la quantita d’acqua che contiene la
vallata misura m. cubi 26,242,000. Ammesso che quest’enorme massa si
possa raccogliere in 72 ore nel bacino di Schneeberg, si avra che ogni mi¬
nuto secondo affluisce in questo metri cub. 101.24 ed in cifra rotonda 102.
A questa massa va aggiunta quella che si smaltisce durante le 72 ore a
mezzo degli scaricatori attuali, e che un calcolo approssimativo la fa ascen¬
dere a 17 met. cub. al secondo. Laonde la portata complessiva pu6 essere
ritenuta con metri cubi 119. Questa portata rilevante certamente non puo
denotare che il caso pid sfavorevole, ossia la massima piena della valle.

Ed infatti si prenda a calcolo anche il territorio idrico della vallata e
si vedra ch’esso misura una superficie di circa metri 390,000,000. La mas
sima pioggia čadu ta in un giorno a Trieste nelfanno 1873 fu di 65.10 mil
limetri, e questa quantita puo valere anche per quel territorio senza tema
di commettere un errore di rilevanza.

Con questi estremi si ha la quantita d’acqua che cade in un giorno
sul detto territorio idrico, la quale ascende a 25,389,000 metri cubi ed al
minuto secondo a 293.85 ed in cifra rotonda 294 m cubi.

Se ora si considera il volume d’acqua che si ferma per alcun tempo
nelle molte e pid o meno vaste depressioni (doline) degli altipiani, quello
che va ad alimentare ed a riempire i bacini sotterranei, nonchd quello che
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si perde per evaporazione ; volurne questo che unito puossi valutare, come
risulta dalle esperienze, con % circa della massa totale, si deve convenire
che la suddetta portata di m. cubi 119 dehha esprimere la massima che
possa arrivare in un minuto secondo nel bacino di Schneeberg.

Risolvendo quindi il problema coi dati suriferiti, non pud restar alcun
dubbio che lo scopo šara pienamente raggiunto, quando si trovasse il modo
di far scaricare prontamente il volurne d’acqua stabilito con 119 metri cubi
al minuto secondo.

Risulta poi che gli attuali scaricatori, ammesso che 1’efflusso duri 18
giorni, come mi si assicuro, non sono atti a smaltire in media che 16.87 m.
cubi al secondo ed in cifra rotonda m. cubi 17; volurne questo invero me-
schino e che mostra come da questa circostanza derivano le inondazioni
lamentate.

A togliere queste adunque e mestieri trovare un mezzo capace a far
smaltire in ogni minuto secondo la portata suddetta di metri cubi 119.

Ho detto superiormente che due possono essere le cause del lento
efflusso, cioe o havvi qualche strozzatura od altro impedimento negli emis-
sarii sotterranei, oppure qualche ingombro ali’ incile degli inghiottitoi e della
grotta Golobina. A queste qualeuno voleva aggiungere una terza causa, che
partiva dalla supposizione che il lago di Zirknitz nelle piene possa esser piti
elevato della vallata di Laas.

Senonche stando ai dati altimetriei, (vedi prof. longitudinale Tav. II)
cio non pub verificarsi.

Ed infatti il pelo d’acqua del lago inpiena e di 18.00 metri piti depresso
degli scaricatori di Laas.

Dimostrata cosi 1’insussistenza di questa supposizione non si possono
prendere in considerazione che i due primi časi.

Nel primo, cioe quando vi fosse qualche strozzatura od altro impedi¬
mento negli emissarii sotterranei si dovrebbe praticare una galleria A B
attraverso il monte, fra la grotta Golobina in B e 1’origine del Seebach o
Sterschan in A (Vedi Tav. I fig. 1), una pel tratto B D ed il canale E D,
nonche regolare gl’inghiottitoi secondo i tipi rassegnati alle tavole III, IV,
V, VI e VII). (*)

Nel secondo caso, quando non vi fosse cioe che qualche ingombro che
restringesse la sezione ali’ incile degl’ inghiottitoi e della grotta Golobina, si
dovrebbe a mezzo di una galleria B D mettere in diretta comunicazione il
fiumicello Oberk tanto coi primi che colla seconda, ed escavare un canale di
scolo E D che vada a raggiungere li scaricatori naturali in D e B approssi-
mativamente secondo le linee E D e D B. Oltre a cio bisognerebbe ridurre
gl’ inghiottitoi, formando da questi dei pozzi di assorbimento secondo i tipi
suddetti.

In ambo i časi b d’uopo regolare il fiume lungo il suo corso, come ad
a, a, a, in modo da renderlo capace a convogliare in un minuto secondo la
massa d’acqua sopra stabilita, cioe m. cubi 119.

(*) Clie qui non si allegano per la ragione addotta prima.



Nel primo caso la galleria misurerebbe una lunghezza di metri 1200
pel primo tratto A B, 900 m. pel secondo B D e 600 metri pel canale
E D; assieme quindi metri lineaii 2700.

La pendenza risulterebbe di 0.0063 per metro e la larghezza di questo
nuovo emissario sarebbe di 6.00 metri. II costo della complessiva opera, dando
alle gallerie un’altezza di 3.75 metri, ascenderebbe, secondo un calcolo gene-
roso fatto separatamente, a eirca f. 187.500.

Queste cifre si fondano sui seguenti dati.
La differenza di livello fra il punto E ed il punto J. e di 18.00 metri.

Rispettando allo sbocco A 1’altezza di 1.00 metro, questo formerebbe una
caduta in quel punto, 'in modo da lasciare fluire liberamente l’acqua (Vedi
tav. II). Il restante dell’altezza, ciob 17.00 metri, resterebbe disponibile
come pendenza d’assegnarsi ali’emissario E D B A] pendenza che corri-
sponde per ogni metro a 0.0063 come sopra si disse.

Ora per trovare la largbezza da darsi all’emissario si fece uso della

a = 0.0004356; la portata q = 119; la pendenza p = 0.0063 e 1’altezza
dell’acqua nell’emissario h = 3.00. Sostituendo questi valori nella formola
si ottiene la larghezza l = 6.00.

In quanto alla spesa, dal separato calcolo si ottenne che il metro
lineale verrebbe a costare f.ni 75 e cio in riflesso alle cavita e fessure che
si troverebbero entro le viscere del monte ed alla circostanza che qui
trattasi di perforare semplicemente il monte senza avere bisogno di altre
opere d’arte.

Nel secondo caso si dovrebbe escavare una galleria che dal punto B
convogliasse l’acqua nella grotta Golobina in B ed un canale che da E an-
dasse terminare in D. Di piu sarebbero da regolare gl’ inghiottitoi attuali in
modo da formare 2 o 3 pozzi assorbenti, secondo l’uno o l’altro dei tipi
rassegnati. La galleria D B, come si disse superiormente, misurerebbe una
lunghezza di circa 900 metri ed il canale E D di 600 metri.

La larghezza per queste due opere šara quella assegnata al suddetto
emissario, ed il loro costo ammontera pella galleria a f. 67500, nel qual im-
porto resta compresa la regolazione della grotta Golobina, e pel canale E D
a f. 30.000.

Per cio che riguarda i pozzi assorbenti vi si rende neeessario di co-
struirne almeno due; uno in E ed uno in D e la spesa relativa in media
sarebbe di f. 1000 per ciascheduno, ossia per tutti e due f. 2000.

Rimetto diversi tipi e sistemi di pozzi assorbenti e di regolazione d’ im
ghiottitoi, onde si abbia campo di applicare uno o l’altro, secondo le circo-
stanze e condizioni locali e con riflesso al materiale di costruzione, di cui
facilmente ed economicamente si dispone.

Infine e d’uopo tenere parola della regolazione del fiumicello Oberk,
In entrambi i časi preventivati, ho detto prima, bisognerebbe regolare

la sezione del fiume nel senso di renderla atta a smaltire 119 metri cubi
al minuto secondo.

formola verticali, ove il coefficiente
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Affine di ottenere questo effetto coH’attuale corso del fiume e colla

pendenza di 0.000648 per metro, di cui questo dispone, la sezione dovrebbe
avere una larghezza di 15.20 metri al fondo e di 24.20 allo speccbio del-
l’acqua, trattandosi di sponde inclinate con scarpa di 1% p. 1 e con un’al-
tezza d’acqna di 3.00 metri.

II fiume misura nella sua sviluppata da Verhnig al punto E una lun-
ghezza di 8800 metri circa e la sua pendenza totale ascende a metri 5.70
quindi 0.000648 per metro. (Vedi tav. II).

Applicando la formola: a — -\\/ p h ~ ^ ove P01’ tata
q = 119; 1’altezza dell’acqua h — 3.00 m.; il coefficiente a = 0.0004356
e la pendenza p = 0.000648 e sostituendo questi valori nella formola or-
detta si ha la larghezza al fondo di 15.16 ed alla superficie dell’acqua 24.16-

II corso del fiume in discorso e, principalmente nei due rami superiori,
discretamente tortuoso e ne sorge da cio la domanda, se non vi fosse il
caso di rettificarlo in alcuni punti e cosl ottenere con uua lunghezza minore
una pendenza maggiore ed un efflusso piti pronto delle sue acque.

DalFesame da me fatto sulla natura del fiumieello ho potuto scorgere
che desso trovi minor difficolta a logorare le sponde, di quello che a sca-
vare il proprio fondo; da cio derivb che la sua linea si fece serpeggiante e
di tanto quanto basto per raggiungere quella lunghezza, per la quale esso
abbia la pendenza voluta al suo stabilimento.

Se ora si volesse aumentare la pendenza del fiume, che e gia ben rile-
vante, essendo in media di 0.648 per chilometro, col togliere le tortuosita,
rettificandolo contro la sua natura, esso non potra a meno di non scavare
il proprio fondo in modo da ridurselo alla pendenza normale. Siccome poi
scavandosi ’il fondo qualche parte di una o delfaltra ripa, scalzata alla
base, precipitera nelFalveo, cosi la materia quivi accumulata servira da re-
pellente, il quale, spingendo la corrente verso la ripa opposta, fara si che
questa venga corrosa, e questa corrosione determinera a sua volta una cor-
rosione nella sponda opposta e cosi via. Cosicche il fiume intacchera a vi-
cenda le proprie sponde e trovando maggior facilita a logorare queste di
quello sia il fondo, come e appunto il caso in questione, continueranno le
corrosioni, ed il fiume si rendera di nuovo serpeggiante; lavoro questo che
cessera solo allorquando, per l’allungata linea, la sua pendenza šara ridotta
alla pendenza normale.

Questo ultimo caso succedera immancabilmente, avendo il fiume in ag-
giunta i due termini fissi.

Mi parrebbe quindi inconsulto quello di togliere alcune tortuosita,
quando queste, a mio avviso, sono dipendenti dalla natura stessa del fiume
ed inerenti alla sua indole e causa ed effetto del suo stabilimento.

Levandole, non si farebbe che obbligare il fiume a farne delle altre;
eppero le tortuosita riscontrate non sono vizio del fiume, ma dipendenti
dalla sua stessa natura e ne costituiscono la particolare sua indole.

Egli e percio che la regolazione proposta non puo risguardare che la
sezione del fiume, non avendo questi in tutti i punti la larghezza richiesta,
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secondo la formola suddetta, per smaltire la quantita d’acqua eruita per
le massime piene.

Questa regolazione che sarebbe da praticarsi nei punti segnati nella
tav. I fig. 1 con a, a, a misura approssimativamente una lunghezza com-
plessiva di 4600 metri e la spesa occorrente, in base ad un calcolo separato,
ascenderebbe a flor. 23000.

Una sunile regolazione pero potrebbe aver luogo appena dopo che si
conoscessero gli effetti dei lavori di scolo ideati e sulla base di osservazioni
e di pivi dettagliati rilievi ancor da praticarsi; cose tutte queste al di sopra
del mio compito, tanto pel limitato incarico avuto, quanto per i pochi mezzi
messimi a disposizione.

Avverto poi cbe nell’ estendere i fabbisogni separati, mi servi di guida
in quanto ali’ apprezzamento dei materiali e della mano d’ opera la tabella
dei prezzi qui allegata (ad 1). (*)

Ora riassumendo il fin qui detto sui mezzi valevoli a migliorare le
condizioni idrauliche della vallata di Laas risulta:

1. Che volendo ottenere un rimedio radicale e sicuro si dovrebbe perforare
una galleria attraverso il monte che divide la vallata di Laas da quella
di Zirknitz, poi perforarne un’ altra da Danne alla G-olobina, indi
escavare il canale E D, regolando due inghiottitoi ed il fiume come
si e detto or ora. La spesa occorrente sarebbe :
a) per la regolazione deli’ emissario A E D E . . flor. 187,500
b) per la regolazione degli inghiottitoi. „ 2,000
c) per la regolazione del fiume .„ 23,000

Somma . flor. 212.500
2. che accontentandosi di un rimedio meno radicale ed incerto, cioe incerto

nel senso di dover aspettare gli effetti pratici, i quali d’ altronde in
ogni caso arrecherebbero dei vantaggi non lievi, a mio credere, alla
vallata, e d’ uopo escavare la galleria B D ed il canale E D, nonche
costruire i due pozzi^assorbenti agli inghiottitoi naturali E e D e rego-
lare il fiume come sopra. La spesa per questi lavori ammonterebbe:
a) per la galleria B B.flor. 67,500
b) per il canale ED.„ 30,000
c) per i due pezzi assorbenti. „ 2,000
d) per la regolazione del fiume. . 23,000

Somma . fior. 122,500
Queste cifre fanno vedere che il costo tanto nel primo caso quanto

nel secondo si addimostra sensibilissimo e che 6 necessario di .esaminare,
se havvi la convenienza dal lato economico e da quello deli’ igiene e della
sicurezza pubblica d’ intraprendere simili lavori.

Dal prospetto in 2) fornitomi dal Sig. Dr. Schweiger Borgomastro di
Altenmarkt si possono desumere tutti i dati occorrenti per determinare la

(*) Tabella, cbe qui si ommette percbe non indispensabile. Cosi pure si ommettono
gli altri prospetti, cbe in seguito sono allegati.
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convenienza dal lato economico. Da quello risulta, che in media i terreni
soggetti alle inondazioni ascendono a Jugeri 617, dei quali Jug. 394 colti-
vati a campo e 223 a prato e che il valore dei primi e di 300 fior. meno,
di quelli che non sono soggetti ali’ inondazione, mentre il valore dei secondi
6 di 600 fior. minore. O con altre parole il valore dei 394 jugeri di campo
esposti alle inondazioni con fior 200 al jugero ascende a . fior. 73,800
e quello dei 223 jugeri di prati a fior. 400 . „ 89,200

Assieme . fior. 168,000
Se questi terreni ali’ incontro non fossero soggetti ali’ inondazione il

loro valore si metterebbe come segue :
Per i 394 jug. di campi a fior. 500 .fior. 197,000

„ 223 „ di prati „ „ 1000. „ 223,000
Assieme . fior. 420,000

La differenza quindi di valore che risulta fra i primi ed i secondi e di
fior. 252,000 vale a dire, il valore fondiario coli’ esecuzione dei lavori pro-
gettati andrebbe ad aumentare nella vallata di fior 252,000.

Se si confronta questo importo col massimo che si dovrebbe esborsare
che e quello a cui e congiunto il perforamento della galleria A B (fiorini
212,500) si troverebbe ancor la convenienza dal lato economico.

Se si considera poi la rendita netta ricavabile da un jugero di terreno
non inondato di fronte ad uno inondato si ha, sempre in base al prospetto
del Sig. Schweiger, che nel primo caso un jugero coltivato a campo rende,
detratte le spese, fior. 38 ed uno tenuto a prato fior. 104.

Mentre nel secondo caso un jugero a campo da, dilfalcate le spese,
nna perdita, oppure ammettendo la piu favorevole ipotesi, la meta della
rendita di fior. 38 cioe fior. 19 ed un jugero a prato, fior. 26.

Per conseguenza collo stato attuale delle cose la rendita dei 394 jugeri
di terreno a campo nella piu favorevole ipotesi ascenderebbe a fior. 7486
e quella dei 223 jugeri a prato a fior. 5798, assieme quindi fior. 13284.

Se ali’ incontro questi terreni non fossero soggetti alle inondazioni, la
loro rendita risulterebbe come segue:
Per i 394 jug. a campo.fior. 14,972

„ 223 „ aprato.„ 23,192
Somma . fior. 38,164

Confrontata colla rendita suddetta di.fior. 13,284
Si ottiene una rendita maggioredi.„ 24,880

Rendita questa che rappresenta, calcolata col 5% d’ interesse, un capitale
di fior. 497,600.

Questa cifra da maggiormente a divedere la convenienza economica
che si avrebhe coli’ esecuzione dei lavori su esposti, anche tenendosi alla
spesa maggiore ch’ e di fior. 212,500.

Se poi si riflette chei detti lavori, meno piccolissime eccezioni, abbracciano
puramente escavi e che sono quindi alla portata di venire eseguiti un po
alla volta da semplici manovali e minatori, in una parola da gente del
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luogo, senza doveve ricorrere ad artisti ed ali’ acquisto dei materiali di
costruzione; se si considera inoltre che col bonifico progettato non solo i
617 jug. soggetti alle inondazioni aequisterebbero un sensibile aumento di
valore, ma eziandio tutto il resto della vallata oltrepassante i 2000 jugeri
andrebbe a migliorare il suo valore fondiario, dappoiclič, sebbene in via
eccezionale, pure tuttavolta si mette pressoche tutta sott’ acqua; se si prende
in considerazione tutto ci6, si deve convenire che il tornaconto nou lascia
pifi alcun dubbio e che la spesa sarebbe pienamente giustificata.

Mi resterebbe a dire della convenienza dal lato igieuico e della sicu-
rezza pubblica. Ho io bisogno in questo riguardo di estendermi ? Čredo di
no, perchb mi parebbe offendere la perspicacia dei reggitori la cosa pubblica,
se a cio m’ accingessi. Eppero mi bastera accennare come col miglioramento
delle condizioni idrauliche di quella vallata si andrebbe a rigenerare la po-
polazione di essa, in qnantocbb oggidl si trova continuamente sotto 1’ incubo
del terrore cbe maisempre portano seco le acque quando, sfrenate nelle loro
piene, minacciano, oltre alle sostanze, la vita stessa degli abitatori della valle.

Prima di cbiudere questa seconda parte mi trovo in dovere di fermarmi
su di un quesito che ha un’ importanza non lieve per fermo nella questioBC.
Colle opere progettate si va a dare alle acque della vallata di Laas un
pronto scolo ed il risultato di questo šara che nell’ unita di tempo si scari-
chera nel lago di Zirknitz una maggior quantita d’ acqua di prima e che
quindi da questo fatto ne potrebbe derivare qualche danno alla vallata stessa
di Zirknitz.

E noto che 1’ efflusso in questa vallata ha luogo assai lentamente e per
nulla affatto corrispondente alla massa d’ acqua che affluisce nella stessa
da ogni parte. La causa si h che gl’ inghiottitoi e gli emissari sotterranei
sono insufficienti si da ridurre le perdite d’ acqua sensibilmente, non tanto
per6 da mantenere 1’ acqua costantemente nel bacino di Zirknitz; avvegnacke
se cosi fosse questo non si vuoterebbe mai, come succede quasi ogni anno uua
volta e tal fiata anche due.

Ma io voglio per un momento cousiderare il caso piu sfavorevole ed
impossibile ad avverarsi, cioe quello, in cui 1’ acqua nel bacino di Zirknitz
rimanesse stagnante, o per spiegarmi piii esattamente, stagnante nel senso
che il lago per 1’ aumentata massa d’ acqua non subisse maggiori perdite di
quelle, che si riscontrano nel suo stato attuale.

In questo caso il pelo d’ acqua del lago si eleverebbe e di tanto quanto
sarebbe 1’ afflusso durante le massime piene della vallata di Laas.

Si trovo che quest’ afflusso maggiore, come si e detto gia sopra, ascende
a 26,242,000 metri cubi d’ acqua e tale quantita si verserebbe sui 26,380,000
metri quad. di superficie inondata nella vallata di Zirknitz in 72 ore, ossia
per ogni minuto secondo la portata del Zirknitz si aumenterebbe in cifra
rotonda di 102 met. cub. d’ acqua. Dai calcoli fatti lo specchio d’ acqua nel
lago di questa vallata si alzerebbe successivamente fino a raggiungere nelle
72 ore 1’ altezza maggiore di 1.10 met. e con cio si allagherebbe una super¬
ficie maggiore di circa 100,000 metri. Risultato questo invero meschino e
che non potrebbe recare grave danno alla vallata di Zirknitz; risultato poi
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che va per di pifi a ridursi a ben minori proporzioni, quando si riflette che
1’ acqua nel lago non restera stagnante, ma che 1’ efflusso attuale anzi andra
ad aumentarsi per 1’ aumentato carico.

Se si potesse conoscere le sezioni degl’ inghiottitoi, ciocche riesce im-
possibile, si avrebbe il modo, colle formole matematiche disponibili, di valu-
tare come varia il carico al variare del tempo, quanto tempo impiegherebbe
l’acqna ad elevarsi, quale šara il limite deli’ elevazione e quanto tempo
impisghera il liquido per abbassarsi, ecc.

Maneando questo fattore indispensabile per una caleolazione esatta,
bisogna accontentarsi di trovare in via approssimativa e coi semplici dati
raccolti, il tempo occorrente per lo smaltimento della maggior massa d’ acqna
di Laas versatasi nel lago, 1’ elevazione e la stiperficie maggiore che potra
essere inondata.

Ho indicato prima il limite di elevazione con met. 1.10; ma questo
evidentemente non e il vero, dappoiche corrisponderebbe solo nel caso che
1’ efflusso per 1’ aumentato carico non avesse da aumentarsi, ciocche non e
possibilc; cosicche pel maggior afflusso deli’ acqua di Laas il limite deli’ ele¬
vazione si mettera al disotto di met. 1.10 e secondo un minuzioso calcolo
passabilmente attendibile raggiungera in 72 ore soltanto 0.46 metri. Cosi
risulta che la maggior superficie inondata non šara di 100,000 metri ma di
soli 80,000 e che la quantita d’ acqna raccolta nel lago dopo le 72 ore non
misurera 26,242,000 sn. cub., ma soli 12,182,000 e che questi si smaltiran-
no in 60 ore.

Da cio ne segue che il pelo d’ acqua nel lago si rimettera nel sno
stato normale approssimativamente in giorni 2 1/2 ; tempo questo per certo di
poco momento.

Dali’ esposto emerge adunque che il maggiore afflusso in questione
mscira senz’ altro di un significato limitatissimo e che andra a perdere
ogni importanza. quando si pone mente che col miglioramento delle condi-
zioni di scolo del lago, che andro in seguito a proporre, si toglieranno e la
maggior estensione deli' inondazione e la durata del tempo occorrente affin-
che il livello deli’ acqua nel lago si metta allo stato normale.

Sciolto cosl soddisfacentemente questo qnesito e dimostrato, che col
maggior acquisto delle acque di Laas il lago non subira aleuna dannosa con-
seguenza, passero a concretare le mie proposte sul modo di migliorare le
condizioni idrauliche della vallata di Laas, le quali si riassumono :

1. Nel costruire due pozzi di assorbimento agl’inghiottitoi F e D, nel-
1’ escavare il canale F D e rettificare il fiume ai punti a a a. La
spesa totale massima per queste prime opere ascendera a flor. 55,000.

2. Nel fare il taglio e la rispettiva galleria lungo la linea D B ; lavoro
questo che dovrebbe venire elfettuato posteriormente, quando a mezzo
di continue osservazioni, fosse assicurato che i pozzi assorbenti suddetti
funzionano, relativamente bene inteso, secondo le previsioni fatte. Il
costo di quest’ opera ammonterebbe a flor. 67,500.

3. Se ali’ opposto queste previsioni non dovessero soddisfare ed i lavori
eseguiti come- ad 1 e 2 non avessero appieuo a corrispondere, in tale
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caso bisognera continuare la galleiia da B ad A con una ulteriore spesa
di flor. 90,000.
Resta superfluo 1’ accennare ai mezzi, con cui i lavori progettati potreb-

bero arrivare alla pratica esecuzione.
Consorziati gl’ interessati della valle, le opere si lascierebbero effettuare

senza bisogno di grandi capitali; avvegnaclie i consorziati stessi, alineno
nella massima parte, presterebbero nelle epoche di poco lavoro nelle cam-
pagne la loro opera e cio in proporzione ai vantaggi a loro derivanti, o al
grado di pericolo da togliersi. Coloro che non si prestassero coli’ opera do-
vrebbero pagare una quota da stabilirsi a mezzo di un riparto.

In questo modo il capitale occorreute si ridurrebbe a poca cosa e
precisamente soltanto per quei lavori cbe sorpassano la sfera del manovale
e del minatore e per 1’ acquisto della polvere, degli accensori e dei materiali
voluti per 1’ erezione di alcuue pochissime opere in muro od in legno.

IV.

Vallata <li Zirknitz.

Questa vallata forma il piu bello e vasto bacino delle Alpi Giulie ed
in quanto a posizione altimetrica ha pocbi bacini e di minore dimensione che
la sovrastano.

La vallata b racchiusa ali’ Ovest ed al Sud dai monti Javornick e Succhi,
ali’ Est dai monti Slivenza o SUvnitza e Sternitz ed al Nord da una dolce
schiena del monte Ugoritza.

Ali’ ingiro di essa poggiano la borgata di Zirknitz ed altri undici vil-
laggi che sono: Selsach, Niederdorf, Unterseedorf, Martinshach, Grahovo, Scherau-
nitz, Lipsein, Goriziza, Oberseedorf da un lato e dali’ altro Laase ed Ottock%

In questa piacevole ed amena vallata havvi il lago che riceve il suo
nome dalla borgata di Zirknitz, la quale giace a piedi del monte Slivnitz
alto 1115 metri, il lacus lugeus dei Romani seeondo i piu competenti autori.

Il suolo del lago va irregolarmente a restringersi dal Sudest al Nord-
ovest ed in questa direzione ha, seeondo una livellazione dettagliata deli’ Ing.
Schaffenrath, una notevole peudenza (teše 31.° 0'.9").

Quest’ enorme differenza di livello non pu6 corrispondere al vero e di
fatti non corrisponde. Un’ accurata e ripetuta livellazione coli’ aneroide, ac-
compagnata da osservazioni contemporanee, dimostro 1’ erronaita di quella
livellazione, erroneita del resto visibile anebe ad occhio nudo senza 1’ aiuto
di aleun istrumento geodetico.

Nel senso della larghezza il suolo e inclinato dalle montagne Slivenza
verso quelle del Javornick alto 1268 metri, cioh dal Nordest al Sudovest.

La lunghezza del lago misura in linea pressoche retta 10,150 metri e
la massima sua larghezza tra il piede del Javornick ed il villaggio Sche-
raunitz 4750 metri

Venendo al regime idraulieo della vallata di Zirknitz e del rispettivo
lago, parlero anzitutto dei confluenti che convergono le loro acque nella
valle (Ved. tav. I fig. 2).
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1. II fiumicello Zirknitz di natura alpina e quindi torrentizia come tutti

gli altri, ha la sua origine a due ore di distanza al Nordvest della borgata di
Zirknitz dietro Skiuze.

2. II fiumicello Scheraunsa ha la sua origine superiormente al villaggio
Scherauuitz e nel suo hreve corso riceve i torrentelli Grahouza, Martinski
e Studenz ; piccola sorgentella questa sita sotto la strada tra Martinshach e
Zirknitz.

3. II fiumicello Lipschenza sorge da uno scoglio a monte di Lipsein
presso Stegberg, riceve le acque della sorgente Slatouz e s’ immette nel fiume
Sterschan o Seebach.

4. II fiume Sterschan o Seebach con tre principali sorgenti, di cui due si
trovano a Pod Pezhmi ed una ad Uzhemenizach. Queste sorgenti vengono con
tutto fondamento ritenute come quelle ch’ emettono le acque della vallata
di Laas.

Ed infatti le due prime giacciono al piede del monte Davin e 1’ acqua
sgorga dalle grandi fenditure che si vedono alla parete del monte, con forte
rumore, prodotto dalla potenza e violenza dello sgorgo e cio soltanto quando
la vallata ordetta 6 in piena.

La terza h uno dei principali sbocchi ali’ origine del Seebach ed ha
costantemente acqua. E posta sotto la strada che conduce da Oherseedorf
alla citta di Laas e ad Altenmarkt.

5. II fiumicello Ploschiza che ha la sua origine sulle alture di Plaunig
e Rudnarsku e che si perde poco distante di Gross-Oblak, ricomparendo
poscia nuovamente sotto il nome di Scheraunza, porta anche le sue acque
nel lago.

6. Infine e d’ uopo accennare di altre sorgenti o ruscelli che si trovano
alla sponda del lago, come U Shivaloka inferiormente fra Suehadulza e Narde,
e Ottoski Oberk, Tressensa e Laasuski superiormente.

Tutti i piccoli fiumi o ruscelli o sorgenti or accennati non sono mai af-
fatto mancanti d’ acqua eccettuate le due Pod Pezbmi. Si hanno ali’ incontro
buche o grotte nel lago, le quali in tempi asciutti si disseccano, ma funzio-
nano da confluenti ed anche generosi, quando forti ed insistenti pioggie
cadono sul territorio idrico superiore della valle; nel mentre, quando il lago
e in decrescere, servono da inghiottitoi.

Di queste buche o grotte ve ne sono parecchie come :
1. La Suehadulza da cui solamente in tempi di aequazzoni sgorga 1’ acqua

con grande velocita, portando seco anche molti pešci non per6 anitre cieche
e nude come serive il Valvassor e qualche altro autore ancora, copiando
probabilmente la favola da lui. Almeno in questo senso m’ informarono le
mie guide, fra cui eranvi due dei piii vecchi del paese, cioe il Kebe di
Unterseedorf e Grebens Gregorio di Niederdorf.

E qui per incidenza devo dichiarare che fra tutti quelli che si oceu-
parono e serissero del lago di Zirknitz, lo serittore che piti di tutti s’avvi-
cin6 alla verita 6 lo scienziato P. A. Desing, il quale nel 174 7 diede una
breve, ma diseretamente accurata deserizione di questo interessante lago;
eccettuati bene inteso, il T. Gruber e Schaffenrath, i quali nella loro qualita
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di tecuici trattarono deli’ oggetto, il primo colle sue lettere “Briefe hydro-
graphischen imd physikalischen Inhalts aus Krain 1780n ed il seeondo col
sno progetto di regolazione ^delle correnti o corsi d’ acqua al lago del 1835.

2. Becke 5 un bučo, il quale funziona da inghiottitoio, ricevendo in
parte le acque dello Stsrschan e cio quando il lago incomincia a decreseere,
mentre quando questo si mette in piena la buča rigurgita acqua. Questo
fatto darebbe a supporre con fondamento, ehe questo inghiottitoio possa stare
in relazione a mezzo di canale sotterraneo colla grotta Suchadulza.

3. Betiejama, che comprende 8 crateri, si presenta come Bečke ; serv«
cioe allo scarico delle acque del Scheraunza e del torrentello Martins ed in
tempi di piena rigurgita le acque sotterranee. Questo fatto per6 non e bene
accertato imperocche il rigurgito potrebbe derivare dalla circostanza che, non
essendo 1’ inghiottitoio capace di tutta la massa d’ acqua scaricantesi in esso,
ne manda il soprapiit nel Vodanos.

4. Mala PoniJm, che abbraccia quattro crateri, giace al fiume Sterschan
in una profondita di 6 metri circa. Questa grotta o buča, seeondo T. Gruber
e Sohaffenrath, avrebbe la particolarita di assorbire 1’ acqua quando il lago e
nel suo crescere, mentre ali’ opposto, quando ne rigurgita vorrebbe signifieare
che le aeque del lago si abbassano e che desso e prossimo a vuotarsi.

Nelle mie escursioni ed indagini nessuna delle guide mi fece cenno di
questa proprieta della buča, ne il Gruber ed il Sckaffenrath indicarono la
causa di questo fenomeno. Se questo veramente esistesse, come sembra
esistere, seeondo 1’asserzione della guida Kebe in seguito a domanda fattagli
nell’ultima mia ispezione, la ragione viene spiegata a mezzo della teoria
dei vasi comunicanti. L’acqua cioe rigurgitante deriva da uu bacino pik
alto della grotta bensl ma pik basso alfopposto del pelo d’acqua nelle piene
del lago. Da ci6 ne segue che il soverckio carico dell’acqua in questo im-
pedisce il rigurgito e lo permette invece quando questo carico si diminuisce
coll’abbassarsi delle acque nel lago ed ecco il segno che quando quella buča
rigurgita acqua, vuol dire che il lago e prossimo a vuotarsi.

5. Wrania Jama e una grotta pittoresca al fianeo di una roccia a picco
alta 20 metri circa. Sta dietro la penisola Ottoschek al piede del Javornik.
L/accesso e circondato da cespugli e frastagliato da molte roccie. L’ ingresso
nella grotta si presenta di circa 3 metri piu basso del terreno, ma subito
entrati la grotta si abbassa ancora, conducendo ad un piccolo bacino d’ac-
qua, oltre il quale non e possibile penetrare. Da questa grotta sgorga una
grande massa d’acqua con molta velocita e forte rumore, ma soltanto
quando hanvi grandi pioggie nell’altipiano ; mentre quando io visitai quella
grotta in agosto 1873 essa non dava acqua di sorte.

Le acque, che cosi si riversano nello Sadnikrai si dirigono verso le
bučke Bobnarze, Gebnu, Skednenza, Kotu, ece. portando seco una quantita
di pešci ed allorquando lo Sadnikrai si trova inondato, l’acqua passa oltre
lo stretto alla buča Vrata e va ad aumentarc sensibilmente il lago.

6. Bobnarze. Queste abbracciano cinque bocche grandiose nel letto
del lago a Sadnikrai. Qui le roccie sono al nudo e presentano delle fendi-
ture spaventevoli. Qualcheduno penetro attraverso queste e dicesi avesse



22
trovato sotto una gran volta ed un bacino d’acqua. Anche da queste bocclie
sgorga l’acqua con rnmore, principalmente quando la Wrania Jama e colma
d’acqua. Sembra cbe queste grotte stieno pure in comunicazione con
quest’ultima.

Con ci6 sarebbe esaurita la seconda categoria dei confluenti, i quali,
come si disse, sono intermittenti e la loro azione, e facile lo spiegare, ba
luogo a mezzo di sifoni rovesci naturali.

Dalla succinta descrizione dei confluenti si scorge, cbe gli acquisti ban
luogo e per afflusso e per infiltrazione ed in piccola parte per la pioggia
cadente direttamente sul lago.

Discorso cosi degli acquisti passero ora a trattare delle perdite e del
modo con cui si eflettuano.

II lago e, come notorio, chiuso da monti tutt’ ali’ ingiro e non possede
quindi alcun emissario per 1’efflusso delle sue acque, quindi queste sono
costrette a scaricarsi per vie sotterranee, ossia per effiltrazione. A tal fine
la natura provvide e doto il fondo del lago di un numero grande di grotte
e d’ ingbiottitoi, i quali, posti sotterraneamente in comunicazione con bacini
e con canali funzionano da' emissarii e convogliano le acque in regioni piu
depresse, ove compariscono nuovamente alla luce per poi sparire ancora.

Enumerero qui i gruppi pid importanti e maggiormente attivi delle
grotte e degli ingbiottitoi, partendo dalforigine del fiume Sterscban.

]. II primo cbe si presenta su questo fiume viene denominato Velh
Altar (Grosser Altar). E veramente cosa di poeo, e sito ad una risvolta
dello Sterscban e sembra un’isoletta quando le acque sono basse. Dalle
indagini fatte sopra luogo, allorquando in agosto 1873 il lago si trovava in
asciufto non riscontrai veramente alcun ingliiottitoio, perloccbe dovrebbesi
arguire cbe quivi fossero stati nei tempi addietro delle bucbe d’assorbimento,
ma che venissero poi otturate.

2. Il secondo gruppo sullo Sterscban che si cbiama Mal Altar (Kleiner
Altar) giace pure ad una risvolta del fiume ed in un punto, ove l’aequa
assume una grande velocita. Qnivi, secondo una leggenda, il prelato di Freu-
dentbal in un giorno di quaresima leggeva messa e predicava.

Anche questo gruppo sembra sia stato otturato, come l’altro dappresso
denominato Becek cbe erasi aperto da se nel 1834.

3. A sinistra dei suddetti gruppi si riscontra il gruppo Levische pošto
sul Tressensbacli con 6 crateri pero di scarico mescbino.

Inferiormente fra la peuisola Ottoschek e 1’ lsola Vornek bavvi 1’ in-
ghiottitoio Vrata.

4. Nel Sadnikrai gl’ ingbiottitoi d’ importanza sono il Zeslenza-Jama ed
il Kottu-Jania ; quest’ultimo ha 5 crateri.

5 A sinistra del fiume Sterscban poco distante da Mal-Altar si s’ im-
batte nel gruppo Ainze Jame. E un ottimo ingliiottitoio ma non e att® ad
assorbire l’acqua cbe quando il lago b gia alto.

6. Vengono poi i gruppi Mala e VelJca Pomhu e Golobinha posti sul
corso dello Sterscban. Della mala Poniliu parlai prima quando m’ intrattenni
della seconda categoria dei confluenti. In quanto alla Velka Poniku questa
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ha due erateri ed alla profondita di 6 metri si preselita la roccia nuda con
delle fenditure. Per cio che concerne la Golobinlca, questa trovasi ora ottu-
rata, quantunque mostrasse di avere non poca importauza per la sua atti-
tudine assorbente.

Qu@sto inghiottitoio merita di essere regolato e pošto in condizione da
funzionare nuovamente.

7. A destra del fiume ad una distanza di circa 1000 metri vien il
gruppo detto Retie Jame, del quale lio gia parlato poco avanti. Esso assorbe
mediante otto erateri considerevoli le aeque del fiumicello Scheraunza e del
torrentello Martins e quando la sna azione si mostra insufficiente per le
grandi masse d’acqua che in esso si precipitano, in allora la sovrabbondante
acqua passa negi’ inghiottitoi inferiori.

8. Progredendo piti oltre a valle si ha una serie di gruppi locati a
destra del fiume in direzione verso Unterseedorf. II primo si appella Sitarza
con otto erateri; il secondo Recke, di cui ho parlato innanzi ed indi il
Vodanos.

Quest’ultimo gruppo £ considerevole ed abbraccia 10 erateri, i quali
con tutta probabilita, sotterraneamente si dovrebbero congiungere. Riceve
le acque sovrabbondanti dello Sterschan, Seheraunza e Martinsbach. Allor-
quando visitai quella localita liell’ agosto deli’ anno 1873 trovai il gruppo
perfettamente asciutto, ciocche non si verifica che in rarissimi časi. Per tal
modo mi fu dato a vedere le roccie nude dei 10 erateri frastagliati da spac-
cature e fenditure molte.

In questa posizione si aprono di quando in quando dei nuovi inghiot-
titoi ed anche attualmente ve ne e uno sotto la strada di Unterseedorf che
corrode la strada stessa.

La tendenza e la facilita di aprirsi da questa parte simili buchi di
assorbimento mi fanno dedurre che quei terreni ed il villaggio stesso di
Unterseedorf si trovino collocati sopra un grandioso bacino o lago sotter-
raneo esistente a poca profondita.

9. Piii sotto si riscontra il gruppo Ilralouz o Krisch. E ritenuto ed e il
punto piii basso del lago e diffatti quivi succede Fincontro e 1’inerociamento
dei due fiumi Sterschan o Seebach e Zirknitz.

10. A destra del fiume e non molto distante di Kralouz si presenta il
rilevante gruppo denominato Reschettu non lungi da Unterseedorf, il quale
assorbe le acque provenienti dal fiumicello Zirknitz. Siccome pero questo e
fornito sempre d’acqua, cosi il Reschettu 6 continuamente in funzione e
quindi anche il giorno che lo visitai. Se pero il lago e abbondante d’acqua
questo inghiottitoio non agisce piii o assai lentamente e l'acqua vi sta sopra
stagnante o pressoche.

La stessa cosa si ripete eziandio al Vodanos. Altro fatto questo che
comprova Fesistenza in questa posizione di un grande bacino o lago sotter-
raneo; lago, il quale riempito una volta d’acqua non e piii in istato d
assorbirne.

11. A sinistra del fiume a valle havvi la localita Narde che abbraccia
una serie di gruppi intitolati Narde Jame, Kaminie, Sioinski Jama e Pod-
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gradam. Tutti questi inghiottitoi fnnzionano eccellentemente, ricevono una
grande quantita d’acqua e sono posti al piede del monte verso Nordovest.

La localita Narde ha quindi una faeolta assorbente delle pid pronun-
eiate e viene indicata in prima linea come meritevole di regolazione.

12. Questo gruppo contempla le grotte chiamate le Carloiiče la grande
e piccola ed in islavo la velka e mala e la Vokenza.

Tutte queste tre grotte poste alla parete del monte sono elevate dal
fondo del lago e precisamente la piccola Carlouca sta colla soglia di m. 1.30
sopra il detto fondo, la grande di 2.20 e la Vokenza di 1.30.

Laonde le acque del lago devono raggiungere queste altezze (Veg.
tav. H Vallata Zirknitz) per poter avere nn efflusso a mezzo di queste
grotte, il quale per le due Carlouče si effettua in senso orizzontale e non
verticale come negli inghiottitoi suddescritti.

Nella grande Carlouca fu tentato qualche anno addietro dalle mie guide
Kebd e Grebens Gregorio un’escursione nell’interno e poterono penetrare
lino a 420 metri circa.

In questa lunghezza ad intervalli s’imbatterono in stagni d’acqua che
passarono a mezzo di barchette leggieri portatili, finche incontrarono una
chiusa, un’ostacolo che non fu loro possibile attraversare e quiudi dovettero
abbandonare 1’ impresa che mirava a raggiungere per questa via la vallicola
di S. Canziano.

Le due Carlouče sono ottimi scaricatori e particolarmeute la grande
assorbe nelle piene talvolta barche, animali, legname di alto e grosso fusto,
carri, ecc.

Alla mia ispezione nelfagosto 1873 m’internai ove pili ove meno in
diverse di queste grotte e trovai ovunque, oltre molti degli oraccennati og-
getti, dei grandi depositi di segature, i quali senza dubbio rendono assai
malagevole e stentato lo scarico delle acque.

Queste segature provvengono dalle molte seghe collocate in numero
non indifferente in tutte quelle vallate e che vengono abbandonate alle
correnti d’acqua e da queste convogliate nelle grotte e negli inghiottitoi con
manifesto danno deH’eftlusso.

Un simile stato di cose dovrebbe venire sevei-amente vietato dalle
Autoritii competenti e cid tanto pid in quantoche le segature, conveniente-
mente mescolatc e preparate con altre materie fertilizzanti, potrebbero ser-
vire vantaggiosamente alla coltura de campi quale ottimo concime.

La Vokenza non b di grande rilievo. Essa deve approfondarsi sensibil-
mente, se si tiene conto del fatto che un sasso impiego quattro minuti se-
coudi nella sua caduta; ma questa grotta dalle informazioni avute non as¬
sorbe molta acqua.

Descritto cosi il modo, con cui succedono gli acquisti e le perdite nel
lago, e giuocoforza soffermarsi alcunche, affine di meglio chiarire alcune
circostanze e fare qualche considerazione in proposito.

Importa fare emergere che gli acquisti a mezzo degli influcnti, ossia
per afflusso, sono di poco rilievo a paragone di quelli che si effettuano a
mezzp delle sorgenti, vale a dire per infiltrazione. Fra queste ultime vanno
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annoverate in prima linea la Wrania-Jama e rispettivamente le Bobnarze,
poi la Suchadulea e nello stretto senso della parola anche le due Pod-
Peshmi.

Succede non di rado che nella vallata di Zirknitz e nei suoi dintorni
non havvi traccia di pioggia, roa ci6 non pertanto le grandi sorgenti orac-
cennate rinversano nel lago una gran massa d’acqua e lo riempiono in
breve tempo, s’esso e asciutto.

Da questo fatto puossi con tutta sicurezza dedurre ehe il territorio
idrico della vallata comprende un’estensione rilevantlssima oltre i confini
assegnati dai versanti dei monti che la circondano.

Eppero devesi calcolare che tanto la vallata di Laas col suo bacino
quanto le vallicole soprastanti e 1’altipiano coi loro rispettivi bacini che da
Schneeberg si protendono fino ad Adelsberg in nn senso e dalla vallata del
Poik a quella di Zirknitz dall’altro, formino parte del territorio idrico o
bacino di quest’ultima valle.

Perlocche riesce chiaro e si spiega come le due sorgenti Pod-Pezhmi
p. e. dieno acqua in grande quantita e la Suchadulza e la Wrania-Jama
facciano altrettanto anche se nella valle di Zirknitz havvi un bellissimo
tempo.

Cio vuol significare che nelle valli e nelle vallicole superiori e nel-
1’altipiano piove dirottamente e che le acque cadnte filtrano attraverso i
terreni eminentemente permeabili, s’internano rapidamente e si mostrano
poi alla luce a mezzo delle or citate grotte che alimentano, come si disse,
in modo straordinario il lago raccoglitore.

Quando tutte queste grandiose sorgive funzionano, in allora il lago si
riempie in breve tempo (circa 72 ore) e se continuate ed insistenti pioggie
si estendono su tutto il territorio idrico della valle, il lago si mette in piena
straordinaria e questo stato pu6 essere raggiunto in 190 ore circa.

Dalle osservazioni fatte e dai dati fornitimi ho potuto istituire un cal-
colo approssimativo della quantita d’acqua che contiene il lago nelle sue
massime escrescenze.

Queste abbracciano un estensione di 4500 jugeri circa pari a metri
quadr. 26,380,000 e 1’altezza media ragguagliata dell’acqua pub arrivare a
circa 4 metri.

Per tal modo la massa d’acqua complessiva viene espressa da
105,520,000 metri cubi e siccome questa massa si raccoglie in 190 ore, cosl
si ottiene che ogni minuto secondo si versano nel lago 154,27 metri cubi ed
in cifra rotonda 155.

A questa quantita va aggiunta quella che si perde durante le 190 ore
contemporaneamente agli acquisti e che viene valutata in base a calcolo se-
parato con metri cubi 85 al secondo, per cui gli acquisti complessivi som-
mano a metri cubi 240.

Venendo allo scarico di tutte queste acque, il qnale si effettua intiera-
mente per cffiltrazione, k facile il comprendere con una semplice ispczione,
che questa massa d’aequa non pub trovare che un lentissimo smaltimento a
mezzo degl’inghiottitoi e delle grotte superiormente descritte.
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Studiando piii davvicino questi smaltitoi si ha, che dessi non sono atti

a scarieare al minuto secondo che 85 metri cubi d’acqua mentre ve ne
affluiscono 240.

Cosicchč all’epoca che gli acquisti maggiori cessano e gli altri si ridu-
cono ai pochi afflussi provenienti dagl’influenti suenumerati, il lago si vuota
in 30 giorni circa.

Fa mestieri accennare che non tutti gl’ inghiottitoi sono in grado di
funzionave contemporaneamente per trovarsi dessi non solo a diverse de-
pressioni, ma eziandio per non essere in grandissima parte in diretta comn-
nicazione col cosidetto tiume del lago che superiormente si chiama Sterschan
ed inferiormente Zirknitz. Piu o meno alti tratti di terreno li divide, per
cui lo smaltimento non pu6 aver luogo che successivamente.

E nel mentre p. e. le Carlouče per la loro elevazione maggiore sono
le prime a cessare di funzionare nello scarico, gl’ inghiottitoi Kriseh e
Reschettu sono gli ultimi per essere piti depressi degli altri.

Risulta di poi dagli studi e dalle osservazioni da me fatte durante due
anni nonche dai dati raccolti che, se da un canto gl’inghiottitoi sono irre-
golari e difettosi per essere del tutto negletti ed i migliori nemmeno posti
in diretta comunicazione coi fiumi Sterschan e Zirknitz, dalPaltro canto i
bacini sotterrauei non sono capaci di contenere tutta la massa d’aequa
suriferita per 1’ insufficienza dei loro rispettivi scaricatori sotterranei.

Ne segue da cih che durante i grandi acquisti, questi bacini si riem-
piono d’acqua e rigurgitano al sovrabbondante, che e costretta intrattenersi
nella valle ed inalzarsi in ragione degli afflussi e delle iufiltrazioui, formando
cosi il lago in questione.

Formato il lago, questo deve elevarsi col suo pelo d’aequa fino alla
soglia delle Carlouče per avere in queste uno scarico di qualche rilevanza,
quantunque limitato dagli ostacoli che si trovano nelle due grotte e di cui
feci menzione quando di queste discorreva.

L’ insufficienza degli scaricatori dei bacini sotterranei vieue constatata
dal fatto che quando il lago e in piena i suoi inghiottitoi non presentano
chiamata di sorte; ma l’acqua vi sta sopra tranquilla, senza accennare ad
alcun vortice e come stagnante; mentre quando le acque sono di molto ab-
bassate dessi le assorbono con visibile chiamata.

Egli e percio che secondo la mia opinione, il lago non potrebbe venire
del tutto prosciugato che con lavori e spese colossali e non corrispondenti
ai vantaggi che si ritrarrebbero.

Sara quindi piii consulto di circoscrivere il lago entro confini piti
ristretti e guadagnare per tal modo una vasta superficie di terreno alfagri-
coltura senza incorrere in spese non giustificate.

Con una limitazione del lago si andrebbe eziandio a tacitare le obbie-
zioni mosse nei tempi addietro, allorquando trattavasi di prosciugarlo e la
sua capacita moderatrice non verrebbe alterata granche; questione questa
che merita seria riflessione.

Sembra non esistervi alcun dubbio essere i principali bacini di scolo
del lago la vallicola di S. Canziano e la valle di Planina.
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Que»ti due bacini e per la loro posizione planimetrica e per 1’altirae-
trica sono senz’ altro chiamati in pvima linea a ricevere le acque del pid
volte citato lago di Zirknitz.

Non cosi chiare appaviscono le altre asserzioni e cbe furono portate in
campo durante le pertrattazioni, ch’ebbero luogo, čredo nel 1840, per il pro-
sciugamento del lago.

In quest’incontro si volle da qualcheduno sostenere che parte delle
acque si scarichi eziandio nelle valli del Poik e del Recca convogliate
dagl’ingbiottitoi Kamnie e Narde e parte nella valle di Lubiana presso
Freudenthal a rnezzo degli ingbiottitoi Vodanos, Reschettu, Retie e Sitarza.
Da cio si trasse la conseguenza che tanto nelle piene qnanto nelle magrc
potrebbero avvenire degli inconvenienti di qualclie conto nelle orcitate valli
in causa del prosciugamento del lago in progetto; inconvenienti che riflet-
terebbero le inondazioni nel primo caso e le siccitd nel secondo.

Per ci6 che concerne lo scarico nella valle di Lubiana 1’asserzione po-
trebbe reggere fino ad un certo punto. In ogni caso pero, la parte d’acqua
clfieventualmentc potrebbe scaricarsi dal bacino di Zirknitz direttamente nel
fiume Bistra a Freudenthal (Valle di Lubiana) deve essere, a mio avviso,
assai di poco rilievo, imperocche e pid facile persuadersi che le sorgenti da
cui trae origine il fiume Lubiana ed i suoi confluenti, sieno alimentate nella
massima parte dalle acque di Planina che distano circa 45 chilometri e da
quelle del piccolo lago formato dal torrente Logasiza (Loitscherbach) presso
Unterloitsch che si trovano a 34 chil, di distanza, anzichd da quelle di
Zirknitz che hanno da percorrere una via sotterranea in linea retta di oltre
83 chil.

Questa supposizione ha per se certamente maggiore probabilita del¬
fini tra, avvegnache altrimenti si potrebbe ammettere che anche la Kulpa e
qualche suo influente possa ricevere una parte delle acque del lago, cioccke
non e si facilmente sostenibile.

In quanto alla prima asserzione, che riflette le sorgenti dei fiumi Poik
e Recca, secondo le mie discretamente aecurate osservazioni, quella non ha
per se un valido appoggio.

Si ritenne poter dedurre la suddetta ipotesi forse dalla circostanza che
la direzione degli inghiottitoi accenni a quelle due valli; ma la direzione
alfi incile di questi nulla significa particolarmente, se si tratta di corsi
d’acqua sotterranei.

V’ ha contro alfi invece la massima che gli spartiacqua che si riseon-
trano alla superficie della terra, si riproducono sotterraneamente. Cosicche
il fiume Recca che riversa le sue acque nelfiAdriatico non dovrebbe stare
in alcuna relazione col lago di Zirknitz, le cui acque si dirigono infine verso
il Mar Nero.

Che poi questa ipotesi si poggi sulfiattendibile lo dimostra il fatto che
il Recca ed il suo massimo confluente Feistritz o Bistrizza, distanti circa
84 chilom. dal lago, sono ben provveduti d'acqua anche quando questo e
perfettamente asciutto e particolarmente quando gl’inghiottitoi Kamnie e
Narde sono privi di alimento.
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Altrettanto dovrebbesi poter dire del Poik pel fatto che questo fiume
eon tutti i suoi confluenti ed i piccoli lagbi Petelin, Bom e Paltschie si
trovano talvolta in asciutto, ancbe se il lago contiene dell’acqua e gli in-
gbiottitoi suddetti funzionano.

Io reputo fermamente cbe le succinte argomentazioni da me testb
esposte possono, se non eliminare, eerto scemare di molto le obbiezioni av-
vanzate alfepoca delle pertrattazioni suddette.

Ci6 nullameno šara consulto, indipendentemente dalle difficolta inerenti
aile condizioni idrauliche particolari del lago, di limitare il prosciugamento
desiderato e cosl togliere del tutto i timori esternati nel 1840.

Con ci6 poi, ho detto inanzi, anche la sna capacita moderalrice non
subirebbe variazioni di entitst, ciocche vado a spiegare.

& noto che i laghi rispetto ai fiumi fanno lo stesso uffizio dei pendoli
e dei volanti nelle macchine, rendendone piu regolare 1’efflusso del tronco
inferiore aH’emissario, col diminuirlo nel caso di piena ed aumentarlo in
quello di magra.

Questa facolta moderatrice dei lagbi, oltremodo benefica pel miglior
regime dei fiumi e tanto maggiore quant’e maggiore la loro capacita in
proporzione alla copia delle acque affluenti.

Siifatta capacita che viene chiamata moderatrice dipende a circostanze
pari, dalla maggiore o minore liberta cbe le acque incontrano a scaricarsi in
relazione airampiezza, forma e disposizione dell’emissario.

Da cio havvi il principio fondamentale della dottrina dei laghi, il
quale stabilisce che per un dato tempo la guantitd d’acqua affluente e ugnale
a guella effluente, piu o meno guella di che si e aumentato o diminuito
il lago.

Nel caso nostro riesce evidente per le cose gia dette che la capacita
moderatrice 6 variabile quanto mai. Ed infatti per un dato tempo delfanno,
di regola in autunno, essa e positiva superando gli acquisti di gran lunga
le perdite; per un altro tempo, di regola nell’ inverno e parte della prima-
vera, si presenta pressoche nulla, eguagliando i primi le seconde, per poi
passare allo stato negativo, quando le seconde superano i primi, vale a dire
quando il pelo d’aequa nel lago si abbassa, cosa qnesta che ha luogo alla
fine della primavera ed al principio delhestate.

Tutto ci6 in minor o maggior grado b comune a tutti i laghi, ma
quello che forma una specialka del lago di Zirknitz si e la circostanza,
che questo di regola una volta alfanno nei tre mesi piu caldi si dissecca
affatto. Questa fase del lago nelle annate dominate da tempi asciutti si ripete,
cosi p. e. nelfanno decorso rimase il lago privo d’acqua durante 1’estate,
poi subentrb una piccola piena ed indi si disseccd nuovamente per modo
che alla fine del novembre mi si relaziono, essere il lago aifatto asciutto
gia da due mesi.

Che il pift volte nominato lago vada in qualche anno a sparire du¬
rante i mesi di Gennaio e Febraio, oltre ai 3 mesi piu caldi, e cosa noto-
ria, ma rarissimo risulta invece che cio succeda in autunno. E valga il vero
dalle osservazioni fatte ed informazioni avute risulta che uno stato d’acqua
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si depresso, come si riscontro in tutte le valli da me studiate nell’anno
decorso, b da riguardarsi del tutto eceezionale.

Eppero da quanto ho esposto si deve concludere che la capacita mo-
deratrice positiva del lago si riduce ad una piceolissima parte deli’ anno,
mentre per la gran parte di questo essa b o nulla o negativa.

E se si aggiunge a questo la parte deli’ anno, in eni il lago e asciutto,
si deve eonvincersi, che limitando la superficie lacuale entro confini pifi ri-
stretti, la sua capacita moderatrice positiva non potra subire una grande
alterazione ed anzi nelle piene potrži aumentarsi, preeipuamente se 1’ acqua
potesse essere portata nel lago ristretto ad un’ altezza di molto maggiore
deli’ attuale.

Per le cose dette alla parte II io non ho dati positivi per determina-
re la variabilita della capacita moderatrice del lago di Zirknitz, dappoiche
per ottener ei6 sarebhe mestieri calcolare nei diversi suoi stati, per un
dato afflusso costante, 1’ efflusso contemporaneo e la quantita deli’ acqua di
che in pari tempo si aumenta o diminuisce il lago.

Ma per arrivarvi ci vogliono le scale delle superfici e degli efflussi,
di cui havvi assoluta maneanza e che non poteva procurarmele, perche non
furono posti a disposizione i mezzi pecuniarii occorrenti per etFettuare tutte
le relative osservazioni e misurazioni che sono lunghe e costose.

Non avendo adunque dati positivi, ne sulla quantita delle acque ef-
fluenti dal lago, ne sulla latitudine delle oseillazioni d’ altezza, a porgere
un’idea della sua capacita moderatrice, dovrebbe servire il rapporto esi-
stente fra la superficie di tutto il hacino seolante che d di metri quadr. 725
milioni circa a quella del lago che b di metri quadr. 26 milioni circa avve-
gnachb la prima e proporzionale alla quantita deli’ acqua effluente e la
seconda a quella che pu6 arrestarsi nel lago. Ma nel nostro caso speciale
anche quest’idea riescirebbe assai vaga, se si riflette che una gran parte
deli’ acqua cadente nel bacino va a riempire i serbatoi e laghi sotterranei,
anzichb colare nel lago in questione e cio pella formazione di quei terreni
che sono eminentemente permeabili e ricehi sotterraneamente di grotte ba-
cini, ecc. di enorme vastita.

Laonde 6 giuocoforza tenersi in sulle generali e tentare di risolvere
in massima il problema, com’e il compito mio.

Il dettaglio poi ed il miglior modo di esecuzione saranno oggetto di
studj ulteriori e di osservazioni piti minuziose.

Cib premesso concreto le mie idee in sul modo di prosciugare par-
zialmente il lago in questione.
a) Questo a mio avviso dovrebbe venire anzitutto limitato al Sadni-Krai

col costruire due dighe di chiusura ai punti a b della tav. I. fig. 2.
Alla diga b verrebbe applicata un’ apertura di scarico corrispondente
in tutto alla maggior capacita assorbente che gli inghiottitoi e le grotte
della parte inferiore Nord-Ovest del lago andranno ad acquistare dopo
la loro regolazione, come di poi si andra a proporre.
L’area del Sadni-Krai misura jugeri 260 pari a metri 1.500,000

c coli’ altezza media, che 1’ acqua va oggidi a raggiungere nelle mas-
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sime piene che e di metri 4.00, il Sadni-Krai potreb be contenere me¬
tri cubi 6.000,000 d’acqua.

Se 1’ altezza ordetta potesse venire aumentata in modo conveniente
e tale clie il Sadni-Krai potesse capire una quantitii doppia d’acqua,
in allora il proseiugamento della massima parte del lago, vale a dire
da Oberseedorf fino a Velka Gorizia, sarebbe raggiunto e 1’ agricoltura
avrebbe a disposizione un’ area rispettabilissima per essere eoltivata e
resa fruttifera.

Non posso sottacere le difficolta, che probabilmente si frapporranno
ali’ esecuzione di quest’ idea, avvegnaehe coli’ aumentata altezza della
colonna d’ acqua, il carico si fara maggiore e questo potrebbe produr-
re una qualche rottnra e conseguente getto d' acqua sulla parte del
lago, che si ritiene d’ asciugare.

Quest’ evenienza pero non e assicurata e potrebbe anche non av-
venire, come hassi, non senza fondamento, a sperare; ed in tale caso
si avrebbe fatto un passo importantissimo per raggiungere lo scopo.
Egli e percio che quest’ idea non dovrebbe venire abbandonata e

merita essere accolta per intraprendere degli esperimenti. E cio tanto
piit in quantoclie la chiusura del Sadni-Krai a mezzo delle due dighe
a e b non presenta difficolta ne molte spese e 1’ efflusso potra
regolarsi a piacimento, merce le chiaviche applicate alla bocca di
scarico ed in guisa da evitare qualsiasi inconveniente che la chiusura
del Sadni-Krai potesse eventualmente produrre.
Da un calcolo approssimativo fatto, la spesa di quest’ opere ascen-

derebbe in cifra rotonda a f. 38,000 e consisteudo i lavori in terra,
questi potrebbero venire effettuati dagli interessati riuniti in consorzio
con an esborso di denaro minimo servente per 1’ apertura di scarico.

Da questa si escaverebbe il canale di scarico convogliante le ac-
que del Sadni-Krai attraverso gl’ inghiottitoi Ainze-Jama per immet-
terle, prima degl’ inghiottitoi Poniku, nel fiume Sterschan secondo la
linea rossa (*) seguata (tav. I. fig. 2) in mappa colle lettere c d e.
Questo canale riceverebbe anche le acque del Tressenz. La spesa per
questi canali di scarico e compresa nella somma suespressa, la quale
abbraccia anche la regolazione di qualche piii importante inghiottitoio
da farsi secondo 1’ uno o 1’ altro dei tipi presentati.

b) Il fiume Sterschan dovrebbe venire regolato nel senso di ampliare la sua
sezione e di rettificare il suo corso approssimativamente secondo' le
linee rosse segnate nella tavola ordetta.

Disponendo il fiume, come oggi si trova (ved. tav. II.) di una lie-
vissima pendenza fino ai grandi gruppi degl’inghiottitoi Sitarza, Be-
čke, Vodanos, Reschettu, Krisch e ci6 in causa delle sue moltissime
tortuosita, la sua rettificazione si mostra indicata, onde ottenere un ri-
sparmio di sezione e quindi di terreno coltivabile.

A questa rettificazione andrebbe congiunta anche la piecola dei due

(*) Nel piano qui allegato qneste linee sono punteggiate n nero.
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torrenti Martin e Scheraunza partendo a valle (legli inghiottitoi Retie
fino a immettevsi nel fiume Stersclian superiormente a Sitarza. Oltre
a questa rettifica bisognerebbe ampliare la sezione dei due torrenti
uniti Tutti questi lavori di facilissima esecuzione non sorpasserebbero
la spesa di f. 76.000.

c) Arrivati ai grandi gruppi degli inghiottitoi, i quali formano la parte
piti depressa del lago, questa dovrebbe oltre il Sadni-Krai servire da
secondo bacino delfestensione approssimativa segnata nella mappa colle
lettere f, g, h, i.

Questo bacino sarebbe il raccoglitore delle acque eccedenti, non
assorbite dagli inghiottitoi superiori e provenienti dal Sadni-Krai,
dallo Sterscban, dai due torrenti menzionati, dalla grotta Suchadol-
za, ecc.
Per raggiungere tale scopo basta regolare questa parte depressa e

metterla in diretta comunieazione cogl’inghiottitoi in essa compresi
e disporli in modo da farli funzionare piu attivaruente.

L’ acqua che non potrebbe da essi venire assorbita, passerebbe nel
canale di scarico, di cui si pariera tosto.
La spesa per tutti questi lavori potrebbe ascendere approssimativa-

rnente a flor. 43.000.
Io non ho bisogno di estendermi sull’ importanza di questo bacino,

perche dessa si mostra da sb. Certo e che un simile bacino dovrebbe
giovare potentetnente al raggiungimento dello scopo.

d) Dal bacino partirebbe il grande canale di scarico, percorrendo per un
tratto 1’ attuale corso del fiume, il quale dovrebbe venire regolato ed
ampliato nella sua sezione.

Si metterebbe poi in comunieazione a mezzo di canali laterali cogli
inghiottitoi Narde, Narde-jama, Kaminie, ece.

Al punto l si dividerebbe ed un braccio andrebbe direttamente a
raggiungere la grande Carlouča; mentre 1’altro s’immetterebbe nella
piccola Carlouča.

Lungo il corso di questo secondo braccio o piu superiormente si di-
ramerebbero altri piccoli canali, i quali avrebbero il compito, come so-
pra, di convogliare le acque negi’ inghiottitoi laterali Swinski-jama,
Podgradam, ecc.
Tutti gl’ inghiottitoi citati hanno bisogno di regolazione e quindi

un tale lavoro riesce indispensabile.
Alla lor volta le due Carlouče pure dovrebbero venire regolate ed

abbassate alle loro soglie.
La spesa occorrente per questo gruppo di opere ammonta assieme

a circa fior. 126.000.
Colla serie dei lavori proposti e con una spesa complessiva di fior.

283.000 lo smaltimento delle acque riescirebbe facilitato di molto ed
il lago, attualmente abbracciante in tempi di piena straordinaria un’a-
rea di jugeri 4,500, verrebbe limitato e ridotto al Sadni-Krai ed alla
parte depressa f. g. li. i. misurando assieme un’ area di 500 jug. circa.



32
Perlocche si ridonerebbe ali’ agricoltura ima superficie di circa 4000

jugeri, la quale probabilmente non verrebbe mai inondata e se pure
cib eccezionalmente avvenisse, non lo sarebbe che per brevissimo tempo.

Ommetto di dare delle dimensioni sulle opere anzi specificate, par-
ticolarmente perclib quelle gib in oggi non possono venire precisate e cib
tanto meno in quantochb i canali di scarico si principali che secondarii, an-
dranno ad avere sezioni diverse in proporzione deli’ acqua che dovranno
convogliare.

Cib sarb oggetto di studii di dettaglio e dei progetti di esecuzione,
come superiormente fu detto. A me e bastato calcolarle in via approssima-
tiva ; posso p,erb gib fino d’ adesso assicurare che la spesa preventivata
potrb con un progetto di esecuzione subire delle varianti ben lievi e di
nessuna importanza, che valere potessero a scemare la convenienza dell’ese-
cuzione dei lavori qui progettati, i quali d’altronde furono separatamente
calcolati, sebbene ali’ ingrosso, colla scorta delle formole idrauliche indicate
per simili časi e dei prezzi riportati alla parte III.

Devo avvertire che la base delle opere progettate trovasi nella lu-
singa, che le grotte Carlouče e gl’ inghiottitoi fra la piccola Carlouča e Narde
abbiano a funzionare con assai maggior energia di quella che oggidl si ri
scontra. E che tale lusinga sia fondata e possa senza dubbio verificarsi,
me lo indicano le osservazioni e gli studii da me fatti per due anni e le
informazioni avute da vecchia gente dei paesi situati alle sponde del lago.

Devo notare eziandio che tutte le opere progettate hanno un’ impor¬
tanza uguale, perchb stanno in stretta relazione fra loro e quindi dovrebbero
venire eseguite contemporaneamente, affine di raggiungere per intiero la
meta che mi sono prefisso. Cionullameno possono venire divise in due pe¬
riodi. II primo abbraccierebbe quelle proposte ai punti c e d ed il secondo
quelle indicate ai punti a e b.

II modo di eseguirle b giuocoforza ripeterlo, consiste nella formazione
di un consorzio dei possidenti interessati, a cui 1’ Imperiale Governo do-
vrebbe essere generoso di un sussidio per 1’ effettuazione delle opere d’arte,
le quali d’altronde si riducono a poca cosa.

Ho appena bisogno di accennare per le cose gia esposte antecedente-
mente, che il bonifico della valle di Zirknitz pub avere luogo coi mezzi de-
scritti senza alterare il regime di quelle acque, che stanno in rapporto col lago.

Esaurito con cib il tema postomi b necessario prima di passare alla
concretazione delle mie proposte di ventilare la questione anche dal lato
della convenienza e del tornaconto.

Poche parole basteranno per convincersi che si 1’una che 1’ altro si
trovono benissimo giustificate.

Ed infatti si calcoli soltanto 1’ estensione ordinaria del lago, ommet-
tendo quella parte della valle, che va sott’ acqua nei tempi di piena straor-
dinaria. Questa estensione ordinaria risultante dalla media di un decennio
ascende a jugeri 3353. — Da quest’ area va diffalcata quella occupata dai
due bacini Sadni Krai ed f. g. h. i. dagl’ inghiottitoi e dal letto dei ca¬
nali di scarico che ammonta in tutto a jugeri 553. Cosicche resterebbero
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jugeri 2800 d’ asciugare totalmente; mentre, 6 d’ uopo tenerne conto, gli
altri 553 verrebbero soltanto bonificati nel senso che la durata annuale, in
cui il lago si trova affatto asciutto, si aumenterebbe sensibilmente e ci6 pella
chiara ragione che lo scarico delle acque viene ad essere piu sollecito ed
abbondante.

Ma lasciando a parte questo vantaggio, non mi occuperb che dei 2800
jugeri suddetti.

Per quanto abbia fatto ricerche appo 1’ Autorita comunale del luogo
non mi e stato possibile di ottenere delle risposte ne corrispondenti n6
precise ai quesiti da me avvanzati, rispetto ai valori dei terreni, alle rendite
ed alle spese di coltivazione, ecc. come mi venne fatto di conseguire col
borgomastro di Altenmarkt; per cui, tenuto calcolo che qui trattasi in so-
stanza piu o meno di prati paludosi, tenterb di risolvere il quesito in que-
stione colla scorta di alcuni dati raccolti sul luogo nelle mie diverse eseursioni.

Ho potuto rilevare che in media i terreni (prati) che vengono di me¬
todo allagati si possono acquistare con un prezzo, che oscilla fra i 50 e
e 100 flor. dipendendo cio dalla ubicazione loro e dali’ essere piu o meno
esposti alle inondazioni. Il prezzo medio adunque di questi prati risulta di
flor. 75 al jugero ; cosichfe i 2800 jugeri hanno oggidl un valore di f. 210.000.

Quando questi terreni fossero prosciugati non v’ ha dubbio che il loro
valore andrebbe per lo meno a quadruplicarsi in guisa che il loro prezzo
non sarebbe come oggidi, di flor. 210.000, ma di fior. 840.000 ed il valore
fondiario quindi della vallata si aumenterebbe di fior. 630.000.

Se ali’ incontro, questi prati andassero, col prosciugamento, a raggiun-
gere il prezzo porrettomi dal Dr. Schvveiger, borgomastro di Altenmarkt,
prezzo che, sia detto per incidenza, mi sembra elevato, il valore fondiario
della vallata andrebbe ad accrescersi di oltre 2 milioni di fior.

Se d’altro canto calcolar si voglia la convenienza economica dal lato
della rendita dei terreni prosciugati, si ottiene un risultato ancor piu sod-
disfacente. Infatti oggidi i 2800 jugeri di prati semi-paludosi danno un foraggio
scarso e cattivo e cio tanto e vero che un jugero non rende piu di 9 cen¬
tinaja di fieno scadente che non puo essere venduto che a soldi 50 al cent. ;
perlocche i 2800 jugeri oggi danno una rendita di fior. 12600.

Invece un prato bonificato ed atto a dare un eccellente foraggio pu6,
stando ai dati del Dr. Schweiger, rendere fino a 80 cent. di fieno per
jugero che io voglio ridurre, per togliere qualunque obbiezione in proposito,
a soli 50 centinaia che e il medio quantitativo di un jugero di prato, conche
i 2800 jugeri renderebbero cent. 140.000 i quali valutati in media a f. 1.20
al cent. importerebbero fior. 168.000.

Diffalcate da questi le spese con fior. 22,400, cioe in ragione di fior. 80
per jugero secondo Schvveiger, si avra una rendita netta di fior. 145,600.
Rendita questa che capitalizzata col 5°/0 rappresenta 1’ imponente capitale
di fior. 2,912,000.

Questa cifra parla chiaro e per quanto si volesse ridurla, dimostrera
pur sempre il massimo tornaconto che si avrebbe coli’esecuzione dei lavori
di prosciugamento inanzi ideati.
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In vista poi delle condizioni eccezionali del lago, 1’ igiene deve pure

entrare con autorevole parola. Durante i miei studil sul lago ho veduto nel
1873 infierire il cholera prima, il vajuolo di poi con grande intensita piu
ehe in ogni altra localita del Cragno ed ho potuto accorgermi che la causa
di quest’intensita dipende in prima linea dalla circostanza, che il lago nel
mettersi in asciutto lascia ali’ ingresso dei buchi assorbenti, vale a dire in
frammezzo alle fessure dei crateri, una rilevante quantita di pešci, i quali
divenuti fracidi emettono anche a qualche distanza un fetore insopportabile
ed ammorbante 1’ aria ali’ ingiro della valle.

Nel suddetto anno successe che il lago, riempiendosi per un breve
tratto di tempo, si asciugo per una seconda volta, depositando al suo fondo
tutti i pešci fracidi; pešci che prima si trovavano fra le grandi e piccole
fessure degl’ inghiottitoi, poscia furono sollevati dali’ irrompere delle acque
per essere infine nuovamente allo sparire di queste esposti ali’ azione del-
1’aria e del sole con grandissimo danno della pubblica salute.

Questo fatto merita seria considerazione ed io spero che i governanti
sapranno tenerne scrupoloso calcolo, quando si ventilera la questione della
convenienza economica ed igienica nell’ esecuzione delle opere consigliate.

Ora riassumendo queste opere il mio voto si eoncreta in ci6 :
1. Che anzitutto šara mestieri eseguire la regolazione degl’ inghiottitoi,

principalmente quelli che si trovano nella parte piii depressa del lago, che
e la localita segnata colle lettere f. g. h. i. e <■ quelli che sono ubicati
fra Narde e le Carlouče, mettendoli in diretta comunicazione col canale di
scarico i. I. m. Che contemporaneamente šara d’ ampliare ed escavare il ca¬
nale di scarico ordetto e d’ abbassare le soglie alle imboccature delle due
Carlouče. La spesa complessiva di queste opere, come s’ indicava superior-
mente, ammonta a flor. 169.000.

2. Che dopo esperimentato l’effetto di questa prima serie di opere;
effetto, che si ha fondato motivo di ritenerlo corrispondente allo scopo pre-
fissosi, si passera alla regolazione e rettificazione del fiume Sterschan, dei
torrenti Martin e Scheraunza e degli inghiottitoi che si presentano lungo i
loro corsi.

La spesa complessiva per cio occorrente ascende a fior. 76000.
3. Che in ultimo, onde limitare maggiormente e ridurre a minimi ter¬

mini la superficie lacuale si chiudera il Sadni-Krai, come proposto innanzi,
si escavera il suo canale di scarico b. c. cl. e. e si regolera il Tressenzbach
e gl’ inghiottitoi Vrata, Levische ed Ainze con una spesa complessiva di
fior. 38,000.

Riesce inutile di accennare ai mezzi per eseguire le opere progettate.
Le stesse osservazioni fatte in proposito alla parte III. quando m’ intrat-
tenni del bonifico della valle di Laas, valgono anche per la valle di Zirknitz.

Chiudo quindi questa parte colla ferma fiducia che le Autorita e gl’in-
teressati, da cui dipende il risorgimento di questa valle, non si lascieranno
intimorire dalle cifre preliminate, ma nel deliberare avranno in mira unica-
mente il benessere della popolazione si in linea economica che igienica.
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V.

Tallata di S. Canziano.

Questa e una piccola valle posta fra Zirknitz, Rackek, Maunitz ed
Adelsberg, ove scorre il fiumicello, o meglio torrente Rak.

Questo torrente ha la sua origine in a Tav. I Fig. 3 nella localita
denominata Seuska Shaga, percorre la jvallicola nella direzione a b c e si
perde in c nuovamente fra le viscere della terra, poco lungi della chiesuola
di S. Canziano, che oggidi si trova in totale rovina.

La vallicola sita inframmezzo ali’ esteso bosco e veramente meravigliosa
coi suoi profondi burroni, coi suoi ponti, colle gallerie naturah e sue grotte;
in una parola essa ha una natura stupendamente bella, perche variata fra
la secolare piarita, i prati, gli approfondamenti, i precipizi e via discorrendo.
Essa merita essere veduta da chiunque e principalmente dai naturalisti. E una
localita, ove il poeta ed il romanziere troverebbero materia abbondante per
ispirarsi e trasportarsi nelle regioni sublimi.

Non k mio compito di dare una descrizione dettagliata di questa val¬
licola. Il mio assunto si restringe ai corsi d’ acqua.

Conciosiache dir6 che il corso del fiumicello Rak o torrente, misura
una lunghezza di circa lfcOO metri (Ved. Tav. II. Vallicola di S. Canziano)
e la vallicola ha una superficie di circa 500,000 metri e questa č destinata
a ricevere le acque del lago, se non nella loro totalita almeno nella gran-
dissima parte.

Oltre alla grande sorgente, alla Seuska-Shaga vi hanno alcune sorgen-
telle ma di poca entita. Altre due poi al punto d, le quali internamente si
uniscono, dimno un bel contributo al torrente.

E mia opinioue che non solo le due Carlouče, come alcuni ritengono,
ma anche altri inghiottitoi del lago di Zirknitz tramandino le loro acque nella
citata valle. A cid asserire mi autorizza la circostanza che rinvenni acqua
nel torrente Račk e nel confluente ad d teste menzionato, quando le due
Carlouče non ne assorbivano.

Visitai questa vallicola durante il tempo, in cui il lago era asciutto
ed il torrente in discorso nonche il confluente contenevano tuttavia deli’ acqua;
soltanto il corso non si estendeva fino alla grotta di scarico in c sotto la
chiesuola di S. Canziano, ma 1’ acqua si perdeva prima di arrivare al cosidetto
ponte naturale, presso la chiesa suaccennata, ove si presentano molti piccoli
inghiottitoi.

Altri inghiottitoi, fra cui qualcheduno d’ importanza, si trovano a qualche
distanza a monte del detto ponte naturale.

Essi assorbono per intiero 1’ acqua quando il torrente e in magra,
tosto per6 che si presenta una piena, quelli si mostrano insufficienti allo
scarico, e questo succeder deve in allora anche a mezzo della grotča in c.
Colle massime piene il pelo d’ acqua nella vallicola e molto elevato e la
grotta stessa di scarico si mostra insufficiente a convogliarne tutta la massa
d’ acqua.



36
Da cio succede il rigurgito ed il conseguente alzamento del pelo d’ acqua

e la vallicola si trasforma in un piccolo lago, la cui durata per6 6 breve,
e serve di recipiente moderatore nelle grandi piene.

Le mie due guide gia nominate in questo elaborato, Kebfe e Grebens,
penetrarono nella grotta in a ali’ origine del fiumicello Back per una lun-
gbezza di oltre 600 metri e cid allo scopo di uscire alla grande Carlouča
nel lago di Zirknitz.

Questo in quell’ incontro non aveva acqua ed il viaggio nell’ interno
della detta grotta si alternava in guisa che parte si camminava in asciutto
e parte si dovette transitare a mezzo di barchette trasportabili, perchfe ad
ogni qual tratto si rinvennero dei piceoli stagni.

Ma arrivati alla distanza suddetta trovarono un ostacolo, la grotta ap-
pariva chiusa e non poterono proseguire oltre per raggiungere la loro meta ;
dovettero quindi desistere dali’ impresa.

Ali’ incile del fiumicello erano applicate due cadute che mettevano in
movimento due seghe. La prima denominata Seuska-Shaga stava a eirca
100 metri dal punto a, ora e del tutto distrutta e la seconda, chiamata
Rakoska-Shaga, a 500 metri.

Quest’ ultima e pure in rovina ed oggidl non esiste che la chiusa o
rosta nella sua maggior parte.

Sarebbe indicato di ordinare al proprietario il lievo di questo resto
di chiusa, affinchfe 1’ acqua non sia impedita nel suo efflusso.

Si dovrehbe inoltre aumentare la forza assorbente degl’ inghiottitoi
col regolarli secondo uno o 1’ altro dei tipi presentati.

Ed infine, essendo la grotta di scarico in c a poca distanza dal suo
ingresso ingombra di materiali convogliati dali’ acqua ed ivi depositati, si
renderebbe necessario di praticarne lo sgombro.

Tutti questi lavori di pochissima entita, pOtrebbero venire effettuati
dai proprietarii della vallicola con una spesa minima.

Con cio lo scarico riescirebbe pik pronto e le piene sarebbero di minor
durata, cosa che risulterebbe di vantaggio ai proprietarii dei fondi soggetti
alle inondazioni.

Piii in la non si potrebbe andare, avvegnache la vallicola ha 1’ ufficio
di moderare nelle piene lo scarico delle acque nei hacini inferiori e questo
ufficio deve rimanere fermo.

VI.

Tallata di Planina.

La vallata di Planina e rinchiusa fra monti, abbraccia un estensione
di oltre metri 8000 in lunghezza e di 2000 in media larghezza ed in quanto
a posizione altimetrica puo dirsi media fra le piii alte vallate di Laas, Zirknitz
e Poik e la piii bassa di Lubiana.

La vallata e contornata dalla grossa borgata di Planina (Albia dei
Romani) e dai paesotti e localita di Liple, Gartscharieug, Jacobovits, Laase,
EibenscJmss, Haasberg, Milhlthal e Kleinhdusel.
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Essa e nella sua lunghezza percorsa da una corrente d’ acqua che

porta il nome di fiume Um. Questo fiume viene alimentato dalle acque ca-
denti sui versanti dei monti che circondano la valle, e dalle infiltrazioni di
quelle che si raccolgono principalmente nelle valli piu alte di Zirknitz e
del Poik.

II fiume Unz, che ha un corso molto tortuoso, ha la sua origine presso
la grotta di Kleinhausl, detta anclie grotta di Planina e misura nella sua
lunghezza metri 17400 circa. Non riceve veramente questo nome che ali’ unione
delle sorgenti di Kleinhausel con quelle di Miihlthal in a (Vedi tav. I fig. 4).
Cio nullameno si usa denominare Unz auche il ramo di Kleinhausel, mentre
quello di Mtlhlthal porta il nome di Mtthlgraben. Piii propriamente per6 il
ramo di Kleinhausl dovrebbe dirsi Poik siccome desso & una continuazione
di questo fiume.

Cosicche 1’ Unz viene formato da dne rami d’ acqua ben determinati,
di cui uno ha le sue sorgive poco sopra la diroccata torre, chiamata Klein¬
hausl, in un amplia e grandiosa volta naturale detta grotta di Planina ed il
secondo comprende sotto il nome d; Mtihlgraben tutte le moltissime sorgenti,
che sgorgano nelle localita chiamate Miihlthal e Haasberg.

1. La grotta di Planina o Kleinhausl venne per un buon tratto visitata
nel suo interno ed il Dr. Schmidi nella sua opera: l‘Die Grotten und
Hdhlen von Adelsberg, Lueg, Planina und Laas„ ne da un’ estesa descri-
zione, locche mi dispensa di farla. E cio tanto pili inquantoche il mio com-
pito si limita, come gia rilevai, alla parte idrografica.

Ed infatti dalle osservazioni fatte d’altri prima di me e da quelle da
me praticate in uno a rilievi particolarmente altimetrici, risulta fuori di
dubbio che la massima parte deli’ acqua, che scaturisce . dalla grotta di
Planina, proviene dal fiume Poik, il quale attraversando la grotta di
Adelsberg ed i susseguenti canali e bacini sotterranei, si mette nuovamente
alla luce nella vallata di Planina poco sopra, come dissi, la diroccata torre
di Kleinhausl. Fu osservato eziandio, che l’aequa del Poik nella traversata
sotterranea ordetta adopera 24 ore e cio ad onta del relativamente breve
tragitto (circa 5200 metri in linea retta) e della notevole differenza di livello
(circa 40 metri) fra Pimmissione del fiume nella grotta di Adelsberg e la
sua comparsa alla grotta di Planina.

Da questo fatto si deve dedurre che il fiume percorre nelle viscere
della terra una via molto lunga e tortuosa e che ha rnolte difficolta da
superare prima di arrivare nuovamente alla luce. Con cio resta pure stabilita
1’esistenza della comunicazione fra la grotta di Planina e quella di Adelsberg,
comunicazione d’altronde da nessuno fino ad ora contestata e gia nelle sue
basi fondamentali provata dal Dr. Schmidi.

Nella piii volte citata grotta di Planina sono lateralmente a sinistra,
entrando, cioe verso Miihlthal, altre sorgive ancora, le quali dalle attendi-
bili informazioni avute sono alimentate d’altre acque sotterranee e princi¬
palmente da quelle del lago di Zirknitz. Osservazioni da me intraprese in
proposito mi autorizzano a ritenere cio con tutta positivita. E valga il vero,
rilievi, si puo dire contemporanei, sono stati da me fatti alPimmissione del
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fiume Poik nella grotta di Adelsberg ed ali’ imboccatura della grotta di
Planina ed ho potuto riscontrare che nel mentre il Poik era pressochfe
asciutto, la grotta di Planina dava acqua ed in quantita discreta.

Questo ramo del fiume Unz del resto e il principale, avvegnachfe
riunisce tutte le acque del Poik ed una parte di quelle del lago di Zirknitz.

2. Il secondo ramo eh’ e formato dalle moltisssime sorgive del Mtihlthal,
giace a circa 1200 metri dalla grotta di Planina ed e diviso da questa a
mezzo di una schiena di monte.

Le sorgenti si trovano in una stretta insenatura delle adiacenti colline;
insenatura che s’interna per 570 met. circa. In questa scaturisce un nu-
mero stragrande di sorgenti (oltre 30), la maggior parte delle quali perb,
e precisamente le pid elevate, sono in secca nelle stagioni di siccita. La
piti potente di tutte, sembra 1’ultima, quantunque la penultima, che sgorga
da una roccia a picco dell’altezza di 4 metri, devesi considerare come ricca
d’acqua anche nella stagione estiva.

Le acque di tutte queste sorgenti hanno un egnale temperatura
e maggiore di quella del Poik alla sua sortita dalla caverna o grotta
di Planina. Riscontrai in diversi incontri la costante differenza di un
grado; differenza che si mantiene lungo il corso dei due rami fino alla loro
unione in a. Da questi due fatti ne traeva la conseguenza da nn lato, che
le sorgenti del Mtihlthal hanno una stessa provenienza e questa non pub
essere altra che quella di Zirknitz, e dall’altro lato, che le loro acque sono
piu frequenti al contatto deli’ aria atmosferica, che quelle del Poik- Ed
infatti le acque di Zirknitz compariscono alla luce nella vallicola di S.
Canziano ed attraversata questa, spariscono nuovamente per ricomparire nel
Mtihlthal. AH’ incontro quelle del Poik restano infra le viscere della terra
per 24 ore prima di arrivare alla caverna di Planina.

Tutte le sorgenti del Mtihlthal poi s’incanalano nel Miihlgraben o
Miihlthahvasser, formando cosi il secondo ramo del fiume Unz; ramo che
talvolta e piu abbondante d’acqua delfaltro detto del Poik.

Questi sono gli acquisti ordinarii della vallata. E d’uopo aggiungere e
tenere parola degli straordinarii, i quali grandemente contribuiscono alla
produzione delle inondazioni della vallata.

3. In tempi di pioggie insistenti e quando il lago di Zirknitz si trova
in istato elevato o di piena, in allora anche ali’ Est della vallata di Planina
si mostrano diverse sorgive, da cui sgorga un’acqua molto abbondante, prin-
cipalmente dalla caverna o grotta sotto Haasberg, denominata Skratouka,
da dove l’acqua nei tempi suddetti scaturisce con grande impeto.

Questa grotta posta inframezzo a fitta boscaglia si trova a poca
distanza sotto il giardino del castello di Haasberg e venne da me visitata
due volte, la trovai perb sempre asciutta. Essa presenta nella roccia una
forte spaccatura, in cui si pub stentamente entrare per una lunghezza di
circa 42 metri. La sua direzione si mette verso Sud per un tratto e poi
verso Sud-Ovest. A meta strada circa havvi un bacino d’acqua e la maggior
larghezza interna pub calcolarsi a poco meno di 4 metri.

E ovvio il comprendere che a mezzo di questa caverna vengono con-
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vogliate nella vallata di Planina in parte non solo le acque del lago in
piena, ma eziandio quelle della vallicola di Maunitz o Unz, cosidetta dal
villaggio dello stesso norne, poco superiore alla vallata di Planina.

4. Altri acquisti in tempi di forti e continue pioggie riceve la vallata
in discorso da alcuni buchi siti sotto Gartscharieuz al punto b.

L’acqua, che quivi ha la sua uscita, proviene evidentemente dalla stretta
vallicola di Novisvet, che si estende da Gartscharieuz fino a Hotederschitz,
e l’acqua nei tempi suddetti viene rigurgitata da quei buchi in abbondanza.

5. Onde capacitarmi se altri acquisti d’acqua convergessero nella vallata
di Planina, visitai ed esamiuai anche la piccola valle di Loitsch, che e di
poco pivi elevata della prima.

Questa valle ha un fiumicello denominato Loitscher-Bach formato da
due rami, le cui acque si scolano prineipalmente in due grandi inghiottitoi
subito sotto la stazione ferroviaria.

Questa valle non va soggetta ad inondazione, perche gli inghiottitoi
funzionano bene ed assorbono l’acqua prontamente.

Si trattava di eruire, se anche quest’acqua- possa venire sotterranea-
mente convogliata nella valle di Planina. Nessun indizio giustificherebbe
una tale supposizione, anzi k d’uopo fondatamente ritenere che quell’acqua
si scarichi nell’ insenatura di Verd (Vallata di Lubiana), contribuendo alla
formazione del fiumicello Lobia.

E per termo, essendo 1’ insenatura ordetta di 50 metri circa pivi bassa
della valle di Planina e la via sotterranea da percorrere dai due inghiottitoi
oraccennati fino a Verd, di circa 1500 metri piti breve che da Loitsch a
Planina, 5 d’uopo pur arguire che lo scarico delle aeque di Loitsch succe-
der deve nell’insenatura di Verd e rispettivamente nella valle di Lubiana,
anziche in quella di Planina.

Dalle cose esposte si vede che gli acquisti hanno luogo pressoche
tutti per infiltrazione e che la vallata non annovera alcun torrente alpino,
che meriti di essere notato Di acquisti per afflusso non pu6 calcolarsi che
l’aequa cadente sulla superficie della valle e sui versanti dei monti che la
contornano.

Discorso degli acquisti vengo a parlare delle perdite, e qui siamo alle
stesse condizioni come nelle vallate di Laas e di Zirknitz. Tutte le perdite,
come in queste valli, succedono per effiltrazione a mezzo di grotte ed in¬
ghiottitoi; inghiottitoi che si manifestano insufficienti a smaltire tutta l’acqua
che si versa nella valle di Planina in tempi di forti, generali ed insistenti
pioggie.

E da osservarsi per6 che qui gli acquisti per infiltrazione sono pivi
lenti che nelle altre due vallate suddette e ci6 e dovuto alla circostanza,
che lungo il corso delle acque, che si scaricano nella valle, hanvi dei bacini
moderatori deU’efflusso, come p. e. quello di S. Canziano pel Zirknitz e gli
interni pei corsi sotterranei.

Ed infatti nella vallata di Planina si rovescia e la grandissima parte
dell’acqua raccolta nel Zirknitz e rispettivamente quella di S. Canziano e
quella del Poik e quella del proprio diretto territorio idrico ed infine quella
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delle vallicole Maunitz e Novisvet. Eppure ad onta del concorso di tutte
queste acque, dalle informazioni avute e dalle osservazioni fatte all’idrometro
al ponte Haasberg per oltre nn anno, la vallata non si mette sott’acqua e non
raggiunge una piena straodinaria che in 12 giorni, ossia in 288 ore, come
si scorge dall’alleg. (8) che abbraccia le osservazioni dei mesi di decembre
1872 e gennaio 1878.

Quando essa viene inondata in via straordinaria, 1’altezza dell’acqua
ali’ idrometro raggiunge i 20 piedi (19'11" li 15 decembre 1872) pari a
metri 6.33 e 1’altezza media ragguagliata misura 3.48 metri. La superficie
allagata in cifra rotonda, ascende in tal caso a metri quadr. 17,264,000.
Sicche la massa d’acqua nelle massime escrescenze e di 60,078,720 m. cubi;
massa d’acqua questa che si raccoglie, come dissi, in 12 giorni ossia 288
ore, corrispondendo ci6 in cifra rotonda a m. cubi 58 al minuto secondo.

A questa quaatita d’acqua va aggiunta quella che oggidi viene assor-
bita durante le 288 ore, che un calcolo separato fa ascendere in media a
metri cubi 21 al secondo ; perlocche la portata complessiva viene a stare
di 79 metri cubi.

Lo smaltimento della massa d’acqua, ritrovata come sopra, ha luogo
(secondo le osservazioni alleg. 0 sudd.0) in 34 giorni circa, quindi il medio
scarico naturale al secondo risulta oggidi di metri cubi 21 in cifra rotonda,
come testb accennato.

E questo smaltimento si effettua a mezzo degli inghiottitoi che si tro-
vano lungo le sponde del fiume, come vedesi nella Tav. I fig. 4 e le grotte
site ali’insenatura c sotto il monte Lansk.

Fra i primi i pid attivi sono quelli che si trovano dappresso alle
sponde del fiume a poca distanza a valle del ponte, che mette in comunica-
zione Planina con Laase, e quelli che sono al termine del fiume.

Vi hanno poi in specialita nelle localita denominate Log e u BupeccJc,
altri inghiottitoi ancora, piti o meno distanti dalle sponde del fiume che
funzionano soltanto quando l’acqua straripa e si estende sulla vallata.

Un inghiottitoio di rilevanza alla foce e la grotta denominata Scoffou
dom, la cui elevazione corrisponde presso a poco a quella degli altri inghiot¬
titoi vicini.

Altre due grotte pure alla foce, servono allo scarico delle acque della
valle, ma stante la loro elevazione sopra il suolo, esse non agiscono che
nelle piene, cioe quando l’acqua e alta.

Visitai attentamente gl’inghiottitoi, nonche le grotte e penetrai in
quest’ultime per un tratto ed ho potuto convincermi che grandi masse di
materiali convogliate dalle acque in piena tengono ostruite le imboccature.

Principalmente trovai dei depositi rilevanti di segature, che vengono
dalle seghe abbandonate alla corrente, ciocche, come accentuai nella parte
IV, non dovrebbe essere assolutamente permesso.

Mi sembra da questa circostanza di fatto poter fondatamente dedurre
che praticando una regolazione razionale degl’ inghiottitoi e delle grotte,
sgombrando i materiali depositati ed impedendo che questi formino deposito
allc loro imboccature, si avrebbe sensibilmente giovalo alla valle.
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Uno o Paltro dei tipi rimessi, a seconda delle circostanze loeali, potra

essere vantaggiosamente applicato, affine di effettuare non solo la regola-
zione delle attuali buche assorbenti, ma eziandio d’impedire la frequente
formazione di depositi di materiali.

Non basta cid per6 per redimere la valle dai danni delle inondazioni;
vi si rende necessario eziandio di porre a mezzo di fosse o canali in diretta
e facile comunicazione il fiume cogli ingbiottitoi distanti dalle sue sponde e
colle grotte che sono piti elevate.

Ho detto che diversi ingbiottitoi sono a qualche distanza dal letto del
fiume e divisi da questo a mezzo di terreno piu o meno, ma sempre elevato,
in guisa ehe le acque non banno uno scolo diretto, non potendo gl’ inghiot-
titoi in discorso agire se non quando il fiume straripa e le acque s’ innal-
zano sopra la vallata.

Fra qnesti inghiottitoi ve ne banno alcuni di grande azione e che
percio riesce indicatissimo ed anzi indispensabile di congiungerli direttamente
col fiume, se si vuole levare 1’accennato lamentato iuconveniente.

Una regolazione totale e troppo radicale del fiume non pare eonsi-
gliabile per le ragioni di massima gia svolte nella parte III. Ci6 non per-
tanto alcuni tratti e principalmente quelli che dispongono di una men forte
pendenza potranno essere rettificati e condotti in modo da non alterare la
natura del fiume.

Dal profilo longitudinale di questo (Vedi tav. II, Valle di Planina)
eseguito con sufficiente dettaglio ed esattezza si scorge che la parziale
regolazione potra effettuarsi fra i prof. o o, ove la pendenza e minore e
nell’ultimo profilo o' o', ove bassi una contropendenza.

I troncbi da rettificarsi vengono in via approssimativa indicati nella
planimetria (Tav. I, fig. 4). In tale modo una parte di terreno verra guada-
gnata all’agricoltura ed il fiume otterra un corso, che corrispondera in
maggior grado albesigenze d’uno scolo piu pronto e regolare senzacbe
percio la sua indole venga violentata.

Colle opere teste enumerate ritengo positivamente si saranno tolti i
danni della vallata derivanti dalle inondazioni. In ogni caso queste non
potranno avvenire che assai di rado, in tempi eccezionali ed in proporzione
di molto minore.

E valga il vero, attualmente gl’inghiottitoi sono atti a scaricare in
media una quantita d’acqua di circa 2 L metro cubo al secondo. Eseguite le
opere anzi esposte, e facile lo persuadersi, i mezzi deli’ efflusso vengono
aumentati ed e lecito il ritenere che uno scolo piu sollecito riceverebbero
non solo gli ulteriori 58 metri cubi, di cui sopra, ma eziandio quella quantita
d’acqna che affluirebbe in piu dal lago di Zirknitz quando questo fosse
ridotto ad estensioni piii ristrette, come propongo alla parte IV.

Importa per6 qui particolarmente far emergere, che quest’ultima quan-
tita non potra mostrarsi di molta importanza; avvegnache prima di tutto
non e l’acqua deli’ intero lago che passa nella valle di Planina, come e
d’uopo credere dalle informazioni avute e dalle osservazioni fatte, e poi il
lago stesso non viene del tutto prosciugato, ma solo circoscritto in spazi
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piii ristretti e questi in uno ad altri bacini tanto interni cbe esterni (Valli-
cola S. Canziano) serviranno, come servono fino ad ora, da regolatori, da
moderatori deirefflusso.

Non mi fermerč) qui a dare delle dimensioni sulle sezioni d’assegnarsi
ai tronehi di fiume da rettificare ed agli altri canali di scolo e di congiun-
zione cogl’inghiottitoi, perche ei6 šara oggetto del progetto di esecuzione.

Mi atterro quindi anche per questa vallata al sistema usato per le
altre, corrispondendo questo aU’incarico avuto.

Eppero .ritornando alle opere progettate risulta da separato calcolo
che quelle ehe riflettono gl’inghiottitoi dovranno abbracciare la regolazione
di almeno otto di questi, fra cui tre grandi. II eosto complessivo ascendera
a f. 14,000.

La serie delle opere che contempla la congiunzione del fiume cogl’in¬
ghiottitoi, potra venire effettuata con una spesa di f. 36000. In questo im-
porto restano compresi non solo i rispettivi canali, fra cui quello che da
b andra a d e 1’altro alla foce da o' o', ma eziandio la regolazione di
quegl’ inghiottitoi chiamati a ricevere direttamente le acque e posti a qualche
distanza dalle sponde fiume.

In ultimo la terza serie delle opere, che e la pivi importante per il
costo, abbraccia la parziale rettificazione del fiume. Per effettuare un simile
lavoro ci vorranno f. 119,000. Con questa operazione pero si andrebbe a
gnadagnare per l’agricoltura circa 100 ettari di terreno, i quali valutati a
f. 400 rappresentano un capitale di f. 40,000. — A questo non spregievole
vantaggio v’ha unito lo seopo, per cui s’intraprende le rettifica.

Ali’ultima serie di lavori si dovrebbe dar mano allorquando sarebbe
constatato che i lavori della prima e seconda serie abbiano pienamente corri-
sposto e raggiunto lo scopo.

Tali risultati 'hanno per appoggio la stessa base di calcolazione come
quella pella vallata di Laas; per cui trovo inutile di estendermi in ripetizioni.

Riepilogando si ottiene, che il costo complessivo per il bonifico della
valle di Planina ammonterebbe a f. 169,000.

Mi resta ora vedere se una spesa simile possa essere giustificata dal
lato della convenienza; se havvi in una parola il tornaconto d’intraprendere
i lavori progettati.

Il Podesta di Planina sig. Francesco Kouschza mi fornl il prospetto
che allego sub (4) e colla scorta di questo mi šara dato di eruire il torna¬
conto.

Anzitutto e d’uopo istituire dei calcoli, affine di conoscere 1’aumento
del valore fondiario.

Dal prospetto si vede che in un decennio la superficie media soggetta
alle inondazioni ascende a jugeri 1525 e che il prezzo di questa superficie
inondata corrisponde a f. 100 per jugero. Sicche i 1525 jugeri rappresentano
oggidl un valore fondiario di f. 152,500.

Se ali’ incontro qnesta stessa superficie potesse venire bonificata, il
prezzo medio per jugero risulterebbe di f. 225, perlocche la quantita sud-
detta di jugeri 1525 darebbe un valore fondiario di f. 343,125.
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Da ci6 ne segue, che il valore fondiario aumenterebbe di f. 190,625.

A quest’ importo va sommato l’altro, rlcavato antecedentemente di f. 40,000,
per l’acquisto di terreni cbe si andrebbe consegnire colla rettifica del fiume.

Con che 1’aumento totale del valore fondiario importerebbe f. 230,625,
i quali paragonati colla spesa di f. 169,000 dimostrerebbero la convenienza
ed il tornaconto che si avrebbe nell’effettuare le opere progettate.

Se poi si prende a calcolo la rendita si ha, stando sempre ai dati del
Podesta di Planina, che un jugero di terreno inondato pu6 dare una rendita
di f. 20, se trattasi di un terreno arativo, e zero se si considera il prato;
mentre le spese supererebbero di molto questa rendita, sicche una perdita
ed anche non indifferente.

Ma ammettasi per un momento che un jugero di terreno inondato
possa dare una rendita media di f. 10 si avrebbe in complesso sulla totalita
di 1525 jugeri una rendita di f. 15,250.

AH’incontro, se questi terreni non venissero inondati, la rendita per
un terreno arativo sarebbe di f. 60 e quella per il prato di t. 20 cosicchb
la rendita media pu6 valutarsi con f. 40 per jugero. In tale caso la rendita
complessiva sui 1,525 jugeri corrisponderehbe a f. 61,000, in piti quindi f.
45,750.

Questa rendita maggiore, tenuto il piede d’interesse col 5%, rappre-
senta il capitale di f. 911,400.

Anche da questo lato quindi il tornaconto rimane pienamente giusti-
ficato.

Non mi dilungherb d’avvantaggio con altre considerazioni per ci6 che
concerne la parte igienica, la sicurezza puhblica ed il modo ed i mezzi per
eseguire le opere progettate. Per tutto questo vale quanto ho detto nelle
altre parti del mio elaborato.

Riassumerb solo le mie proposte che si compendiano nel modo
seguente:

1. Regolare N. 8 inghiottitoi, in base ad uno o l’altro dei tipi presentati,
con una spesa di f. 14,000.

2. Congiungere il fiume Unz cogl’inghiottitoi distanti dalle sue sponde,
regolandoli convenientemente, come venne spiegato superiormente, con
una spesa di f. 36,000.

3. Rettificare il fiume nel modo ed entro i limiti descritti e segnati nella
tav. I fig. 4, con una spesa di f. 119,000. Avvertendo nuovamente, che
questo lavoro non potrebbe venire intrapreso, che dopo eseguiti quelli
ad 1 e 2 e conosciuto il loro effetto.
Per tale modo 1’incarico ricevuto avrebbe il suo compimento; ma prima

di dare termine al mio elaborato mi corre 1’obbligo, per le cose dette nelle
considerazioni generali parte II, d’ intrattenermi per pochi momenti sulla
vallata di Lubiana, di cui si rassegna la planimetria (ved. tav. VIII) ed il
profilo longitudinale del fiume dello stesso nome (vedi tav. IX) (*).

(*) Si l’una che l’altro sono uniti alle tavole I e II qui allegate.



44

VII.

Val lata rti Lubiana.

Mancherei alla promessa data, se non tenessi particolarmente parola
della Valle di Lubiana. Io la visitai per due volte e si pud dire anche con
qualche dettaglio, ed il fiume dello stesso nome venne percorso da me
dalla sua origine fino al punto d’immissione nella Sava, che ha luogo a
circa 2300 metri sotto Salloch (vedi tav. VIII).

La vallata di Lubiana, che e la piii vasta (misurando una superficie di
ben 40,000 jugeri; di tutte le altre da me gia pertrattate, e per lo appunto
percorsa nella sua lunghezza dal fiume Lubiana or accennato, cioe quello
che h destinato a raccogliere le acque delle valli superiori.

La valle in discorso e contornata da monti con molti angoli rientranti
e sporgenti, meno 1’estremita di essa ove oggidl e la citta di Lubiana. Su
questa linea si trovano delle colline, che nei tempi remoti saranno State
senza dubbio congiunte fra loro in modo da formare della valle un lago.

In quell’epoca l’acqua sovrabbondante di questo lago doveva scaricarsi
attraverso le parti depresse che univano da un lato la collina dell’attuale
Castello di Lubiana coll’altra, che s’ inoltra con un angolo molto sporgente
in continuazione del monte Schischka e dall’altro il detto Castello col-
l’angolo sporgente delle vicine colline.

Il lago veniva alimentato da molte sorgive, in numero di oltre 50, la
maggior parte delle quali e precisamente quelle site tra Oberlaibach e Freu-
denthal e che sono le piti ricche, stavano, come stanno oggidl, in relazione
colle acque delle valli or chiamate di Laas, Poik, Zirknitz, Loitsch e Pla¬
nina, perche da queste derivano.

In questo modo l’acqua eccedente del lago di Lubiana passava nel
prosSimo probabilissimo lago della valle della Sava; valle piti bassa del-
l’altra di Lubiana.

Posteriormente, quando cioe le acque della valle Sava si saranno riti-
rate coll’escavarsi inferiormente uno scarico piu pronto, avranno dato anche
al fiume dello stesso nome un piu corrispondente assetto e con cio, il fiume
Lubiana tentb pure di stabilire il suo corso coiraprirsi un varco.

Riesce poi evidente che questo varco non poteva aprirsi in altro sito,
che in una o 1’altra delle due depressioni suriferite e piti precisamente in
quella che presentava maggiore facilita di corrosione al fondo.

E siccome per la natura del terreno questa facilita risultava nella
depressione fra la collina del Castello e l’altra in continuazione del monte
Schischka, cosi il corso del fiume preše la direzione attuale al piede del
castello, che doveva essere la parte piu bassa della detta depressione.

In questa loealita dippoi si diede principio all’edificazione dell’attuale
citta di Lubiana, e si ebbe la poca accortezza di fabbricare i caseggiati
presso le rive del fiume, restringendone la sezione fuori di ogni regola;
causa questa di altri malanni sensibilissimi per la valle.

Ed infatti la valle di Lubiana nou presentava pid, e vero, un lago,
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ma divenne all’incontro un amplio ed esteso palude, che infestava 1’aria di
tutta quella regione.

Che la valle poi sia stata in tempi remoti un lago, lo dovrebbe pro-
vare, oltre allo strato di torba che si estendeva su tutta la superficie della
valle, anche la reeente scoperta fatta dal sig. Peruzzi della stazione lacustre
presso Babnagoriza.

Pare che nei tempi preistorici abitassero qui delle genti che avevano
1’abitudine di stanziare sui laghi; lacustri dimore queste, che venivano ab-
bandonate probabilmente solo durante l’eta del bronzo, cioe quando si era
provveduti di mezzi piti efficaci di difesa e s’iucominciava a dedicarsi
aH’agricoltura.

Lo stato paludoso della suddetta valle perdurava per lunghi tempi
prima che si pensasse alla ricerca dei mezzi atti a migliorare le pessime
condizioni idrauliche d’allora.

Cirea due secoli fa si ebbe l’idea di scavare a tale fine un canale di
scarico dietro il Castello. Idea questa saggia quanto mai e reca sorpresa
il sentire, come dessa fosse stata oppugnata perfino da qualche idraulico
distinto. In seguito per6 prevalse ed il canale di scarico venne effettuato,
portando dei vantaggi grandissimi alla valle; vantaggi generalmente ricono-
sciuti ed apprezzati principalmente dopo qualche modifieazione del canale
praticata posteriormente.

Dagli studi da me fatti, quantunque sommariamente, ho potuto con-
vincermi, che, ad onta del canale di scarico, la vallata non raggiunse ancora
il suo completo bonifico e soggiace talvolta a qualehe inondazione; sicche
una parte di essa e coperta tuttodl di torba e mantiene la sua natura
paludosa.

Da cid devo argomentare, che il regime del fiume Lubiana abbisogne-
rebbe di qualche ulteriore miglioria e cosi e difatto; imperocche desso ma¬
nifesta lungo il suo corso alcune difettositži, che importerebbe assaissimo
togliere, come pid avanti mi permettero d’indicare.

Il fiume (vedi tav. VIII) ha la sua origine superiormente a Verd ed
a Oberlaibach in due insenature pronunziate, da dove sgorga l’acqua dalle
molte sorgive che ivi si rinvengono.

Tutte queste sorgenti formano due rami di fiume ben distinti. Il primo
sopra Verd e il principale e si chiama Lubiana grande (Gross Laibach) ed
il secondo sopra Oberlaibach in fianco e poco sotto la strada postale appel-
lasi Piccolo Lubiana (Klein-Laibach).

Piti avanti altre sorgive s’incontrano e danno origine ai fiumicelli
Lobia e Bistra che sono due attivi confluenti del Lubiana.

Altri inftuenti si hanno nel fiumicello Braunischza, alimentato dai
torrenti che derivano dai burroni dei monti Winni e Pnesovze, nei ruscelli
sopra Podpezh (Kamenski-Graben, ecc.) e nel torrente lschza.

Tutte queste acque e qualche altra, per6 di nessunissimo conto, for¬
mano il contributo alle destra del fiume Lubiana.

Alla sinistra ali’ incontro scarsissimo e il numero degl’ influenti merite-
voli di considerazione.
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Vi sono alcune fosse di scolo (Moosthaler, Zorn e qualche altra) e

pochi torrenti, fra cui due o tre gruppi di qualche entita nelle stagioni di
piene. II primo, čredo, chiamasi Studenz, quello cioe che s’immette nel
Lubiana a poca distanza sotto Lepa G-oriza, attraversando la strada postale
a monte di Schweinbttchl, il secondo Radna ed il terzo Gradaschza e Klein-
graben, che contribuiscono modestamente ad alimentare il fiume in discorso.

A valle di Lubiana, fino al punto d’immissione del fiume nella Sava,
non v’ha confluente alcuno che valga ad accennarlo.

Ho potuto osservare in riguardo al punto d’immissione che questo,
forse cento anni fa, trovar si doveva poco lungi a valle di Salloch; mentre ora
si e protratto di circa 1500 metri, per cui il corso del Lubiana acquisto una
lunghezza maggiore. La causa si e che il fiume Sava, spinto dalle piene del
Lubiana, si 5 ritirato per mettersi successivamente in un alveo meglio cor-
rispondente al suo stabilimento.

Ho accentuato, che le sorgive maggiormente ricche d’acqua e formanti
piu propriamente il fiume Lubiana sono quelle che scaturiscono da Ober-
laibach a Freudenthal.

Queste sorgenti possono concentrarsi in quattro grandi gruppi, vale a
dire il gruppo di Oberlaibach, quello di Verd, l’altro del fiumicello Lobia e
1’ultimo a Freudenthal, che si estende oltre il paese verso Dulle.

Esse emettono le acque delle valli superiori Loitsch, Planina e Zirknitz
e rappresentano il maggior acquisto pel fiume Lubiana che succede per in-
filtrazione, mentre gli altri acquisti hanno luogo per afflusso dai torrenti,
dalle fosse di scolo, ec., di cui sopra ho tenuto parola.

Tutte queste acque, come gia si disse, si versano poi nel fiume Sava.
Se si prende in disamina il profilo longitudinale (vedi tav. IX) si

osserva che il corso del fiume e lungo metri 23,100 dall’origine all’incile
del canale di scarico a monte della citta; da questo punto attraverso la
citta stessa fino a Kaltenbrun metri 6,600 e da Kaltenbrun fino ali’immis¬
sione metri 9,300. La lunghezza complessiva del fiume ascende quindi a
chilom. 39 e viene divisa in tre tronchi corrispondenti alle tre differenti
pendenze del fiume, preše ben’ inteso, a grandi tratti.

Dal profilo longitudinale risulta percid, che il I tronco dispone di una
pendenza in tutto di metri 0.40 ossia di 0.017 per chilometro ; il II di me¬
tri 5.70, vale a dire di 0.863 per chilometro, ed il III di 12.40 che equivale
a 1.33 per chilometro. Perlocche il I tronco dispone di una lievissima pen¬
denza, il II di una piu sensibile ed il III di una forte.

Ritornando alle condizioni idrauliche del fiume Lubiana si vede dalle
cose esposte, che in causa della, si pub dire, inconcludente pendenza del I
tronco han luogo le lamentate inondazioni e che da quella eircostanza de-
riva il non completo bonifico della valle.

Il canale di scarico funziona certamente bene ; ma, a mio avviso, la
sua incompleta esecuzione, nonche gl’impedimenti al libero scolo delle acque
che si riscontrano nei tronchi II e III del fiume, fanno si che lo scopo pre-
fissosi colla costruzione del detto canale non poteva essere pienamente rag-
giunto.
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Ecco infrattanto in succinto le misure che si dovrebbero prendere e

le opere che, secondo me, si mostrebbero piii indicate al raggiungimento
della meta.

Al primo tronco fa mestieri anzitutto far regolare il ponte della fer-
rovia costruito sul Lubiana, col levare le 10 stilate costruite nel letto del
fiume a sostegno del ponte minacciante crollo, le quali restringono marca-
tamente la sezione del fiume stesso ed impediscono conseguentemente 1’ ef-
flusso.

Poi bisognerebbe studiare se ci fosse modo d’ inarginare il fiume pres-
sappoco fino ali’ incile del canale di scarico, laseiandovi una golena corri-
spondente, affinehe le acque nelle piene abbiano campo di estendersi.

Questo sistema sembra, osservando la valle ad oechio nudo e colla
scorta dei pochi dati disponibili, non adottabile; ma io čredo, che su cio si
potrebbe pronunciarsi con positivita appena quando si avesse a disposizione
una livellazione esatta della valle e dei confluenti del Lubiana.

E se questa dimostrasse 1’ inesiguibilita di un’ opera simile, in allora
resta indicato di abbassare, per quanto fosse fattibile, il letto del fiume verso
il termine del tronco in discorso e di ampliare la sua sezione in guisa da
permettere il passaggio di una maggior massa d’ acqua.

Se si tiene conto della formazione del terreno nella valle, si dovrebbe
arguire che applicando dei pozzi assorbenti attraverso gli strati superiori
impermeabili composti di torba, melma ed argilla fino a raggiungere lo
strato permeabile, la sabbia, la valle ne dovrebbe sentire dei vantaggi sommi.
Ma io non posso esternarmi in proposito, perche non so lo spessore dello
strato permeabile; ne conosco la profondita, in cui si trova ; ne lo strato
che segue poi. Cosl pure non mi sono esattamente note la posizione, l’eleva-
zione e la profondita dei terreni rocciosi che incominciano a mostrarsi nelle
due depressioni, a cavallo di cui sta il Castello di Lubiana e che servono
ora allo scarico delle acque e che servir dovrebbero al loro convoglio an-
che sotterraneamente.

Ad eruire tutti i dati voluti ed indispensabili per pronunciarsi sull’at-
tendibilita di uno o 1’ altro dei mezzi accennati, si riehiedono molti e costosi
esperimenti e studi non pochi; cose tutte queste che vanno al di la della
promessa data e che addimandano d’altronde dei mezzi pecuniarii non in-
differenti.

Passando al secondo tronco, io sarei d’avviso di abbassare alcunche il
fondo del canale di scarico che presentemente si trova troppo elevato sul
fondo del fiume tanto ali’ incile che allo sbocco, e di sgombrarlo contempo-
raneamente dalle roccie al punto d’ immissione nel Lubiana, le quali impe¬
discono il libero scarico delle acque.

Del pari sarebbe indicato di levare tutti i rimasugli di vecchie roste
che si rinvengono presso Sello ed al cosi detto molino dei Gesuiti (Jesuiten-
Mtthle), dappoiche questi ostacoli siti nell’ alveo del fiume non producono
altro che una restrizione della sua sezione con evidente danno del pronto
smaltimento delle acque.

Infine a Kaltenbrun havvi una rosta chiusa, che e alquanto elevata e
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che percid deve necessariamente nelle piene rigurgitare l’acqua ad una no-
tevole distanza; rigurgito che si fa senza dubbio sentire a qualche chilome-
tro e cbe esercita per la diminuita pendenza una influenza nociva pressochfe
su tutto questo secondo tronco e perfino sul primo, stante il suo lievissimo
declivio. Non mi faro a dimostrare la veritž, di questa asserzione, perche la
mi sembra tanto evidente da potermi dispensare qui di portare in campo le
calcolazioni relative.

A togliere, secondo me, questo grande inconveniente non potrei altro
suggerire che di ordinare ali’ opifiziante di Kaltenbrun 1’ apertura nella ro-
sta di tre grandi scaricatori, della luce ciascuno di circa 7 metri; scarica-
tori questi che dovrebbero venire aperti durante le piene, onde 1’ acqua
possa fluire liberamente.

Venendo infine al terzo tronco, riscontrai a Josefsthal la sezione del
fiume molto ristretta, trovai una chiusa con due scaricatori e 1’assieme del-
1’impianto per la preša d’acqua cosl difettoso, da portare la conseguenza di
un rigurgito notevolissimo; rigurgito che realmente ha luogo e che si estende
naturalmente fino alla chiusa di Kaltenbrun, ove la caduta viene talvolta
scemata di 3.00 metri circa.

A levare questi difetti, che devono pure recare dei danni ali’ ultimo
tronco ed alla campagna adiacente, opino, si dovrebbe escavare un canale
di scarico lungo la fossa a b c, oppure l’altro piti breve d b c (vedi tavola
VIII); canale munito al suo incile di paratoie per aprirle quando il fiume b
in piena e per chiuderle quando e in magra.

Esposte cosi brevemente le mie vedute sul fiume Lubiana, mi k d’uopo
avvertire che i mezzi da me proposti per migliorare le condizioni di scolo
della vallata sono di natura doppia; vi sono alcuni, che possono essere posti
tosto in esecuzione dietro un semplice ordine delle Autorita competenti,
mentre gli altri, di maggior portata, hanno bisogno di ulteriori e serii studi.

VIII.

In chiusa di questo mio lavoro stimo opportuno di fare menzione di
un altro progetto che avrebbe raggiunto pienamente lo scopo e che ho cre-
duto di doverlo studiare.

Trovando non poche difficolta nella soluzione del quesito coneernente
il lago di Zirknitz, cercai il modo di dare a questo un emissario di sicuro
effetto a mezzo di gallerie, come venni a proporre per la valle di Laas.

Altrettanto poi si avrebbe dovuto fare per la valle di Planina, onde
non sagrificarla, mettendola in condizioni idrauliche di gran lunga peggiori
delle attuali.

Adottando una simlle idea si avrebbe •dovuto perforare quattro galle¬
rie della complessiva lunghezza di oltre 15 chilometri, l’ultima delle quali
avrebbe oltrepassato gli otto chilometri.

Lavoro questo colossale e mal agevole quanto mai e la cui spesa,
sotto le eondizioni le piu favorevoli, avrebbe raggiunto un millione e mezzo
circa di fiorini.
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Aggiungasi a ci6 che con un’opera simile si sarebbero cambiate le con-

dizioni idraulicbe della valle di Lubiana ed il fiume stesso abbisognava in
tale caso di una rogolazione completa, affine di renderlo atto a ricevere la
massa d’acqua, versantesi direttamente nel suo alveo; regolazione che ri-
chiederebbe pid di un milione di fiorini.

Se a tutto questo si voglia sommare anche le spese per la regola¬
zione dei fiumi nelle tre valli di Laas, Zirknitz e Planina, si otterrebbe col
progetto in discorso un dispendio che sorpasserebbe i 3 milioni di fiorini.

Importo questo che non ista per certo in proporzione alcuna coi risul-
tati ricavabili.

Visto quindi il nessuno tornaconto e considerato inoltre che le conse-
guenze delle condizioni idrauliche alteratc nelle valli enumerate potrebbero
recare qualche dissesto perfino nella valle del fiume Sava, cosl ho smesso
qualunque idea in proposito.

TRIESTE, nel luglio 1875.
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