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Le riflessioni sonoreLe riflessioni sonore
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Le problematiche legate alla cattiva qualità 
ti ll lacustica nelle scuole

Sforzo vocale ed effetti sull’apprendimento

APPARATO FONATORIO DEFICIT COGNITIVI

nt
er

ni

APPARATO FONATORIO DEFICIT COGNITIVI

li 
am

bi
en

ti 
in

Formazione di noduli  granulomi  polipi  
Insegnanti

Difficoltà nell’apprendimento e nell’attenzione  
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Difficoltà nell apprendimento e nell attenzione, 
mal di testa, irritabilità, problemi di digestione
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Il tempo di riverberazione
Tempo impiegato al livello di pressione sonora per ridursi di 60 dB dopo che è 

cessata l’emissione da parte della sorgente sonora
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Il tempo di riverberazionep
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Tempo di riverberazione ottimaleTempo di riverberazione ottimale 
(secondo Barron)
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Musica per organo Oltre 2.5 sec

Musica del periodo romantico 1 8 2 2 sec
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Valori raccomandati del tempo di riverberazione
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La valutazione secondo legge
Il DM 18/12/75 per l’edilizia scolasticaIl DM 18/12/75 per l’edilizia scolastica

Valori massimi 
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La situazione delle scuole superiori
nella provincia di Firenzenella provincia di Firenze

(dati ARPAT – ASL)
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La teoria della riverberazione secondo Sabine

 


VT 16.060
 = coefficiente di 
assorbimento acustico  S60 assorbimento acustico
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Materiali fonoassorbenti

Si classificano in:

Materiali fonoassorbenti

Si classificano in:
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• materiali porosi
• risuonatori acustici (risonatori di
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bi i d i d ll i i l d ll
Materiali porosi

Assorbimento acustico determinato dalla conversione in calore dell' 
energia meccanica dell'onda incidente.
L’ bi t i t l f lL’assorbimento in genere aumenta con la frequenza e con lo spessore 
dello strato di materiale. 
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La voce
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Risuonatori acustici
Schematizzato come una cavità comunicante con l'esterno attraverso un foro praticato su di una 
parete non troppo sottile (collo del risuonatore).
L' i t t l ll i t i t ill t ll ll ità tit iL'aria contenuta nel collo si comporta come un pistone oscillante; quella nella cavità costituisce 
l'elemento elastico del sistema.
Massimo assorbimento alla frequenza di risonanza rcf
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Risuonatori acustici
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I risuonatori acustici nella storia
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Pannelli vibranti
Costituiti da pannelli rigidi piani, disposti ad una certa distanza dalla parete.
Possono essere assimilati a masse oscillanti (il pannello) accoppiata ad un elemento elastico (l'aria ( p ) pp (
racchiusa nell’intercapedine).

Massimo assorbimento alla frequenza di risonanza
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 = densità superficiale del pannello (kg/m2);  
f

d0  
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Al i i di i i
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Alcuni esempi di interventi
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Un esempio di intervento in una scuola
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Il tempo di riverberazione prima e dopo 
l’i t tl’intervento
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Auditorium di Roma di Renzo Piano
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Auditorium di Turku (Finlandia)



ALCUNE REFERENZE
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