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Slide 2  

È certamente un grande privilegio per il Garante nazionale rivolgersi con cadenza annuale 

al Parlamento, non soltanto per dare informazione di quanto svolto nell’anno trascorso, 

degli eventi e delle modifiche normative che hanno coinvolto le aree della sua attenzione, 

ma anche per contribuire alla costruzione di uno sguardo prospettico in avanti, che 

individui dove e come agire per rafforzare l’effettività della tutela dei diritti delle persone 

private della libertà personale. 

Un privilegio reso ancor più rilevante dalle parole che il Presidente della Repubblica ha 

rivolto al Collegio del Garante nazionale, ricevendolo alcuni giorni orsono e dalla presenza 

odierna delle Autorità che saluto e ringrazio, a cominciare dal Presidente della Camera dei 

Deputati che ospita quest’anno la presentazione della Relazione, delle Ministre, del Giudice 

in rappresentanza della Corte costituzionale, baluardo in modo particolare relativamente ai 

temi oggetto dell’evento odierno. 

Saluto a distanza i responsabili dei Dipartimenti che quotidianamente affrontano la 

complessità di una funzione che deve coniugare l’esercizio del massimo potere attribuito 

dalla collettività – la restrizione di una persona – con l’altrettanto fondamentale esercizio di 

responsabilità e tutela delle persone affidate.  

Lo scorso anno, nel rivolgermi al Parlamento ho voluto sottolineare la gravità e l’irruenza di 

una situazione imprevedibile che, oltre a colpire la collettività nelle sue abitudini 

quotidiane e determinare un senso di diffusa ansia, colpiva in modo determinante i luoghi 

di restrizione della libertà aggiungendo a quell’ansia che accomunava tutti noi, l’angoscia di 

essere in un luogo chiuso dove anche le minime misure di prevenzione non potevano, per 

una serie di fattori, trovare compiuta applicazione. L’avevo metaforicamente riportata alla 

sfera che improvvisamente piombava in una sala di prove di orchestra in un noto film di 

Federico Fellini (slide 3). E mi ero chiesto quale avrebbe potuto essere la ripresa una volta 

terminata la fase dell’improvvisa distruzione. Perché era già chiaro che non sarebbe stato 

possibile tentare di riprendere il precedente ordine – quasi che nulla fosse avvenuto – e mi 

interrogavo su quali modelli ricostruttivi, proprio per tali luoghi, si potessero affermare. 
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Ora siamo al punto di dover cominciare a dare una risposta alla domanda di allora.  

Non è solo una risposta attesa dal mondo della detenzione – il primo che viene evocato nel 

parlare di privazione della libertà personale – o anche dal mondo di quelle residenze per 

persone particolarmente fragili che più di altri luoghi hanno vissuto la drammaticità della 

chiusura e dell’essere divenuti di fatto ambiti di una privazione della libertà non formalmente 

definita, ma concretamente vissuta. O, ancora, una risposta attesa in quegli altri luoghi, 

anch’essi nell’area di azione del Garante nazionale, che non sono neppure definiti nel loro 

aspetto spaziale, tanto è forte la loro connotazione impersonale, quali sono i Centri per 

migranti in vista di un rimpatrio forzato. Tutti luoghi che attendono: ma non è solo la risposta a 

queste attese che occorre saper costruire. Perché un modello ricostruttivo deve essere in grado 

anche di dare strumenti all’intera collettività affinché riconosca l’appartenenza a sé di tali 

mondi, comprendendo che proprio questi mondi sono essenziali per la capacità di leggere sé 

stessa e sono gli indicatori del suo livello di democraticità. Quindi, di una ripresa non effimera 

che non ponga diritti diversi in conflitto tra loro e sappia parimente tutelarli per ogni persona.  

Le direzioni del nostro sguardo 

Adesso che si intravede una sperabile uscita dagli esiti di quella metaforica sfera che ha 

rotto i muri dove l’orchestra si preparava, dobbiamo sapere direzionare il nostro sguardo. 

Anche in questo caso faccio ricorso a due immagini. Tutti noi conosciamo il quadro del 

Viandante sul mare di nebbia (slide 4). di Caspar David Friedrich e, pur nell’assoluta 

bellezza dell’immagine vorrei che il nostro sguardo non avesse quell’indeterminatezza 

nell’individuazione di una direzione che tale immagine evoca: dobbiamo saper trovare una 

luce prospettica oltre la nebbia. Lo stesso autore, del resto, di fronte alle Bianche scogliere 

di Rügen (slide 5), indica elementi che alludono alla speranza e all’ipotesi del dove dirigersi: 

sono le fronde degli alberi, la linea rosea dell’orizzonte e la presenza non più di un solo 

dubbioso attore, ma di tre figure diverse nel colore e nel loro atteggiarsi a dare questa 

sensazione. Per il Garante nazionale le linee della direzione si sintetizzano in tre 

riconoscimenti fondamentali – e su questi il mondo della cultura, la società nel suo 

complesso e la sua rappresentanza parlamentare devono saper trovare la propria 

convergenza. 

Slide 6 Il primo riconoscimento è riassumibile, appunto, proprio nella parola appartenenza. 

Il mondo dei luoghi della privazione della libertà non è luogo ‘altro’: ci appartiene e quei 

muri e quei cancelli indicano soltanto una separazione temporale dovuta a esigenze di tipo 

diverso, che possono aver determinato la restrizione della libertà. Mai devono costituire 

una separazione sociale e concettuale e diminuire il riconoscimento della specifica 

vulnerabilità che li abita. Perché oltre alla riserva di legalità e di giurisdizione che la 
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Costituzione pone a baluardo di ogni misura restrittiva della libertà personale, vi è anche 

una riserva di appartenenza sociale che gli articoli 2 e 3 della Costituzione stessa pongono a 

baluardo di ogni previsione normativa specifica.   

Il secondo riconoscimento riguarda l’assolutezza del diritto alla tutela della dignità di ogni 

persona, quantunque ristretta, e della sua intangibilità fisica e psichica.  

Anche sotto questo profilo, non diminuisce tale assolutezza la causa che ha determinato la 

necessaria restrizione, sia essa per ciò che si è commesso, per la propria irregolare presenza nel 

territorio nazionale, o per la propria fragilità dovuta all’età o ad altre soggettive situazioni. E su 

questo più volte il Garante nazionale è intervenuto anche nell’ultimo anno, intervenendo nel 

dibattito culturale e inviando messaggi al mondo politico. 

Il terzo riconoscimento è il diritto all’effettività della finalizzazione dichiarata e 

legislativamente affermata della misura a cui si è sottoposti. Nell’ambito dell’esecuzione 

penale, la finalità tendenzialmente rieducativa di ogni sanzione penale è spesso oggetto di 

affermazioni e dichiarazioni d’intenti. La sua coniugazione è però maggiormente 

caratterizzata dalla volontà di indirizzare le politiche penali piuttosto che dal riconoscerla 

come diritto della persona privata della libertà personale. Va detto che già quale mero 

elemento orientativo delle politiche in questo settore, si tratta troppo spesso di una 

indicazione ‘convegnistica’, affermativa in termini generali, piuttosto che di un criterio 

concretamente connotante i provvedimenti legislativi in materia penale, che 

frequentemente sembrano assumere tale finalità come mera variabile di sfondo. Altrimenti 

rimane incomprensibile la paura che emerge in molte dichiarazioni, anche recenti, a 

seguito della pronuncia della Corte costituzionale in termini di rifiuto di una preclusione 

all’accesso alla liberazione condizionale per particolari autori di reato calmierata dall’unico 

parametro della collaborazione attiva. La valutazione del giudice attraverso una pluralità di 

indicatori – quantunque cogenti e non vaghi – è la migliore espressione della 

considerazione della finalità rieducativa e questo il Parlamento dovrà tenere ben presente 

in quest’anno che la Corte ha fissato perché normativamente si agisca sulla dichiarata 

incompatibilità costituzionale dell’attuale previsione normativa per l’accesso alla 

liberazione condizionale. Un istituto – lo ricordo – che la Corte stessa, già nel rigettare la 

questione di incostituzionalità della pena perpetua con sentenza n. 264 del 1974 considerò 

elemento dirimente, nel suo procedimento allora da poco giurisdizionalizzato, per la 

compatibilità costituzionale della pena dell’ergastolo.  

Tuttavia, anche assumendo come totalmente vivo il valore non collaterale di tale finalità 

nella legittimazione delle pene, così come esplicitamente espresso dalla sentenza n. 313 

del 1990, credo che occorra riconoscere che tale finalizzazione determini un vero diritto 



 

Garante Nazionale  
dei diritti delle persone private della libertà personale 

 

Presidente 
 

 

Mauro Palma 
Relazione al Parlamento 2021 

21 giugno 2021, Camera dei Deputati 
 

 

4 

soggettivo della persona reclusa a che la sua pena sia a essa concretamente ed 

effettivamente orientata. L’avere nella nostra Carta una indicazione esplicita di 

orientamento finalistico delle pene determina, infatti, in particolare per la pena privativa 

della libertà, il diritto a che il tempo dell’esecuzione non sia mera sottrazione di tempo 

vitale con carattere deterrente o retributivo, o ancor meno tempo ‘vuoto’, ma tempo da 

spendere in un concreto indirizzo verso tale finalità.  In questo passaggio si evidenzia il 

fatto che non si tratti più di una indicazione di politiche penali, ma dell’affermazione di un 

diritto – forse l’unico diritto uti captivus. 

Questa affermazione è estendibile anche alle altre forme di privazione della libertà verso 

cui il Garante nazionale deve volgere il proprio sguardo di monitoraggio e vigilanza. La 

persona privata della libertà in un Centro per i migranti in funzione della propria espulsione 

dal territorio nazionale, ha il diritto a che tale privazione sia giustificata da una percorribile 

ipotesi di rimpatrio: ciò rende illegittima la restrizione della libertà quando non ci siano 

accordi con il Paese di destinazione che rendano questa ipotesi concretamente realizzabile, 

così come, a mio parere, l’ha resa a rischio d’illegittimità nei periodi recenti di interruzione 

di voli verso Paesi terzi.  

Del resto, la stessa Direttiva dell’Unione europea per i rimpatri del 2008 afferma che (articolo 

15, co. 4): «Quando risulta che non esiste più alcuna prospettiva ragionevole di allontanamento 

per motivi di ordine giuridico o per altri motivi o che non sussistono più le condizioni di cui al 

paragrafo 1, il trattenimento non è più giustificato e la persona interessata è immediatamente 

rilasciata». 

Analogamente la persona ospitata in un Servizio psichiatrico di diagnosi e cura – la quale è 

spesso di fatto privata della libertà – ha diritto a vedere inserita questa sua peculiare 

situazione nel contesto di un piano trattamentale che sia effettivamente orientato al 

massimo recupero dell’autodeterminazione che la propria situazione soggettiva gli 

consente, con tappe e strumenti che non prevedano di per sé un periodico ricorso 

routinario a questa ospedalizzazione. La stessa tensione al potenziamento di ogni pur 

limitata e residuale possibilità di scegliere e orientare il proprio tempo deve caratterizzare 

l’ospitalità di chi è accolto in residenze per anziani o per disabili, scongiurando in modo 

assoluto la possibilità di traduzione di questa sua specifica collocazione in una forma di 

internamento.  

La volontà espressa della persona non può mai essere un indicatore non considerato o 

considerato marginalmente, anche quando si vuole ipoteticamente agire per il suo bene, come 

invece, purtroppo, il Garante nazionale ha verificato anche in occasioni recentemente riportate 

dalla cronaca. 
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Questi orientamenti di significato del tempo di limitazione, o addirittura di privazione, della 

libertà personale, volti ad assumere una finalità positiva come legittimante tale misura, oltre a 

dover determinare la direzione delle forme e delle modalità in cui essa si realizza, 

retroagiscono, quindi, configurando un diritto della persona che a essa è sottoposta. Perché 

ogni persona ha diritto alla significatività del proprio tempo, anche di quello recluso.  

Verso la ripresa 

Con tali direzioni dello sguardo, il Garante nazionale si rivolge verso l’auspicabile ripresa, 

cercando di leggere quella linea rosea che Friedrich pone sull’orizzonte. Ben sapendo che 

quanto appreso in questo periodo deve dare indicazioni perché non si torni al nebbioso 

panorama precedente. 

Nascono qui alcune indicazioni riportate nella sezione della Relazione denominata, appunto, 

Orizzonti. 

Le proposte specifiche si muovono a partire da alcune premesse. La prima riguarda il 

recupero di un concetto anche ingenuo di proporzione, tra ciò che si vuole contrastare o, in 

altri casi, proporre, e le misure messe in campo per il suo perseguimento. Nessun recupero, 

sia chiaro, soprattutto in ambito penale, di un concetto di proporzionalità che evoca aspetti 

retributivi e che traspare oggi in molte affermazioni, purtroppo in qualche caso anche di chi 

ha responsabilità pubblica, che vede nell’idea della meritevolezza del castigo l’asse di 

esercizio della funzione penale, e che insegue un residuo popolare di desiderio di vendetta 

che ragiona come se ogni pena detentiva possa essere illimitata nel tempo e non porsi 

quindi il problema del domani e del fuori, ipotizzando una perpetuità dell’oggi e del dentro. 

Così come nessuna declinazione della proporzionalità in termini di insicurezza 

suppostamente percepita dalla collettività e mai orientata e interpretata, che vorrebbe 

rendere non visibile ogni conflittualità che pure esiste in qualsiasi società complessa. 

Piuttosto una proporzionalità intesa nel suo significato di adeguatezza.  

Un parametro, questo, la cui misura si fonda sulla necessaria pluralità delle direzioni dell’azione 

dello Stato: verso la collettività che deve sentirsi sicura, verso chi ha sbagliato perché non torni 

a sbagliare ma che non cessi di essere considerato come appartenente alla stessa collettività, 

verso chi presenta una difficoltà relazionale, ma che deve essere accettato non come oggetto di 

controllo, bensì come soggetto da orientare per una sua relazionalità possibile. 

Alcuni esempi dell’anno trascorso ci indicano che molto occorre fare per diminuire la 

sproporzione tra quanto teoricamente perseguito e l’azione messa in campo. Non posso 

tacere la drammaticità e la responsabilità di tutti noi relativamente al suicidio recente di un 

giovane straniero irregolare che, oggetto di violenta aggressione per strada, avvenuta forse 

proprio a causa della sua specifica fragilità, ha trovato nella risposta nostra, istituzionale, 



 

Garante Nazionale  
dei diritti delle persone private della libertà personale 

 

Presidente 
 

 

Mauro Palma 
Relazione al Parlamento 2021 

21 giugno 2021, Camera dei Deputati 
 

 

6 

solo l’accento sulla sua posizione irregolare e il destino di una privazione della libertà, in un 

confinamento in un Centro per il rimpatrio cui il rapporto tra la sua situazione individuale, 

anche sulla base di quanto subito, e la rilevanza della previsione normativa per la sua 

irregolarità è stato sproporzionatamente accentuato su quest’ultimo aspetto. Fino a non 

essere riusciti a evitare un tragico epilogo. Ma anche la sproporzione, in un altro ambito di 

vigilanza del Garante nazionale e in un caso ben noto, tra l’affermata volontà di tutelare 

una persona molto anziana da presunti tentativi di circonvenzione da parte di soggetti terzi 

e il suo confinamento in una residenzialità assistita con l’impedimento totale di visite e di 

contatti con la realtà esterna, di disporre minimamente delle proprie risorse, pur in 

presenza di una sua dichiarata contrarietà a tale collocazione. 

Sono esempi, questi, indicativi di come lo sguardo del Garante nazionale debba volgersi – e 

sempre più dovrà esserlo – non all’esame della legalità formale dei singoli provvedimenti 

adottati, ma alla legittimità sostanziale di ciò che essi determinano: un’attitudine olistica, 

globale, che diversifica il doveroso compito di controllo di legalità che compete all’autorità 

giudiziaria, dall’altrettanto doveroso compito di un’autorità non giurisdizionale che deve 

valutare complessivamente se quanto messo in atto non determini di fatto la violazione di 

un diritto fondamentale della persona. Lo deve fare cercando di cogliere da una singola 

situazione quegli elementi di criticità che possano riproporsi e, quindi, esercitando una 

funzione preventiva affinché le violazioni non si verifichino. 

Il Garante nazionale – analogamente ad altri Organismi sovranazionali per la tutela 

preventiva dei diritti delle persone – esercita questa sua peculiare funzione attraverso le 

proprie raccomandazioni indirizzate alle Autorità responsabili. Esse costruiscono via via un 

sistema di standard e di indicazioni – che comunemente indichiamo come sistema di soft 

law – che affianca il sistema delle sentenze dell’Autorità giudiziaria a cui compete l’azione 

reattiva rispetto alle violazioni avvenute e accertate e il cui corpus giurisprudenziale 

costituisce l’espressione dell’altro impianto di tutela, il cosiddetto hard law. 

Due sistemi dialoganti quale modello di rafforzamento della tutela, ripresi peraltro 

dall’esperienza del Consiglio d’Europa, proprio relativamente ai diritti delle persone private 

della libertà personale, nel dialogo tra la Corte dei i diritti umani e il Comitato per la 

prevenzione della tortura e dei trattamenti o pene inumani o degradanti: un modello ripreso 

dal nostro Paese – proprio con la fisionomia data al Garante nazionale – e consolidato con 

l’adesione a un altro parallelo strumento convenzionale in ambito delle Nazioni Unite, rispetto 

al quale l’Italia ha indicato il Garante nazionale come proprio organismo indipendente in grado 

di esercitare vigilanza e al contempo collaborare sia con la Magistratura per i necessari 

accertamenti, sia con le Amministrazioni responsabili per la soluzione dei problemi 

eventualmente emersi dalla propria attività.  
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Le parole delle norme 

Come negli anni precedenti, anche la Relazione al Parlamento di quest’anno, presenta oltre 

ai dati significativi per una fotografia delle diverse aree di privazione della libertà, una linea 

di riflessioni attorno a un tema. Quest’anno il tema è quello delle parole delle norme. 

Come sempre, il tema è preceduto da riflessioni ‘esterne’ al Garante: da chi si deve 

misurare con queste parole, perché chiamato a ‘costruire’ norme, ad applicarle, a svelare le 

specifiche peculiarità che esse hanno nel registro linguistico degli atti internazionali, fino a 

quelle utilizzate in quest’ultimo anno per regolare i comportamenti individuali al fine di 

contenere il rischio di contagio. E ringrazio coloro che hanno contribuito con la loro 

esperienza – oggi presenti – alla costruzione di questa riflessione. 

A queste prime riflessioni, segue uno schematico ‘glossario’ di verbi, sostantivi, aggettivi, 

preposizioni utilizzati in testi normativi attuali riferiti all’area di azione del Garante 

nazionale, per ciascuno dei quali si vuole indicare una specifica riflessione o proporre 

un’analisi critica. 

Non è casuale la scelta della riflessione sulle parole delle norme. Ed è importante 

sottolineare questo aspetto, rivolgendomi al Legislatore.  Una norma, attraverso le parole 

con cui è espressa e le relative connessioni che le legano, fissa un concetto che deve 

stabilire una stretta relazione con la realtà che intende regolare: dalla concretezza del reale 

deve svilupparsi verso un’astrazione che sia però in grado di ritornare a una pluralità di 

realtà simili, in ciò evidenziando la sua connotazione estensiva e non meramente astratta. 

 Sono poi i legami logici e linguistici tra le parole a costituire un sistema, a partire da principi 

che, come in un sistema assiomatico, sono anch’essi delle costruzioni linguistiche non ambigue. 

Proprio per questo il linguaggio delle norme è importante. Non perché non preveda il 

fondamentale ruolo dell’interpretazione. L’interpretazione giuridica costituisce sempre il 

carattere evolutivo di un sistema normativo, finendo a volte col modificare anche il 

significato originario di un testo legislativo. Ma l’interpretazione ha la forza di 

completamento fattuale del linguaggio di una norma non quello della sostituzione delle 

lacune linguistiche con cui essa è formulata. Interpretare non è sanare l’inconsistenza 

linguistica, bensì consolidare la sua potenzialità generativa. 

Per questo, molta difficoltà risiede oggi anche nel linguaggio, spesso polisemico e non 

tassativo, con cui alcune norme sono formulate; proprio laddove tale tassatività è 

essenziale perché riguarda le forme attraverso cui il valore fondamentale della libertà 

personale è regolato, dove le restrizioni possono essere previste, ma dove i diritti delle 

persone sottoposte alla misura privativa della libertà e, in quanto tali, connotati da una 
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intrinseca vulnerabilità, devono essere tutelati. Perché lo svilimento della consistenza 

univoca delle parole delle norme apre al rischio di debolezza dell’intero sistema normativo 

di un settore o un ambito che si voleva regolare: espressioni recenti quale «locale idoneo» 

dove una persona può essere trattenuta o attenuazioni quale «ove possibile» nel riferirsi 

alla garanzia di condizioni materiali di detenzione rispettose della dignità personale 

vorremmo appartenessero al passato. 

Dalle parole ai numeri 

Con questa premessa vengono riportati nella Relazione molti dati delle diverse aree di 

privazione della libertà personale che indicano gli elementi di criticità e quelli di positività 

riscontrati nell’ultimo anno.  

Mi limiterò a riportarne pochi, soltanto per indicare alcuni temi di dibattito, lasciando alla 

lettura della Relazione stessa una completa rappresentazione numerica e tendenziale del 

variegato mondo della privazione della libertà. 

Tutte le diverse aree di privazione della libertà personale hanno vissuto una sofferenza 

specifica nell’ultimo anno. Tuttavia, proprio da tale specifica e dirompente difficoltà è 

possibile trarre un elemento positivo che deve essere ben considerato nel delineare 

l’orizzonte di ripresa. L’elemento positivo è costituito dal fatto che alcune latenti 

contraddizioni spesso poco evidenti sono divenute chiare, visibili: non si potrà dire di non 

esserne consapevoli e non si potrà parlare di ricostruzione senza considerarle 

adeguatamente.  

Non potremo dire di non sapere quale sia la consistenza numerica delle persone senza fissa 

dimora – quelle per le quali il messaggio condiviso del ‘restare in casa’ era privo di significato – 

e la consistenza di tale numero nel contesto della detenzione. Così come non potremo ignorare 

la separatezza che frequentemente avvolge le strutture residenziali per anziani o disabili e che 

era normalmente attenuata dal lavoro ‘supplente’ delle famiglie o anche non portare a valore il 

contributo del mondo del volontariato all’interno di queste istituzioni chiuse nel momento in 

cui la non presenza di tali figure all’interno di quegli spazi e quei corridoi ha prodotto un vuoto 

che nei casi di sostegno alle disabilità rischia di determinare una regressione cognitiva 

importante: dovremo capire come portare a sistema questi apporti e come recuperare un 

concetto di ‘sussidiarietà’ che non sconfini nella delega e nella deresponsabilizzazione di chi 

istituzionalmente deve assicurare interventi densi di umanità e capacità. Soprattutto omogenei 

nelle diverse aree del territorio nazionale: i dati stessi che vengono riportati nella Relazione 

dimostrano la disuguaglianza nella distribuzione di assistenza e supporto.  

Questa consapevolezza, insieme ad altri aspetti di comprensione che dall’esperienza 

vissuta dobbiamo saper trarre, deve essere assunta come valore per gli interventi che sul 
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piano legislativo e amministrativo dovranno essere adottati: perché una ripresa vera non 

può essere distribuita in modo disuguale. Le istituzioni sono sempre chiamate a sanare il 

più possibile le differenze e gli elementi di lettura del presente, anche quelli dolorosamente 

acquisiti, devono aiutare a indirizzare la loro azione. 

Nell’area penale, va innanzitutto registrata positivamente la riduzione numerica delle 

presenze negli Istituti per adulti. Il 2020 era iniziato con 60.971 presenze, mentre l’anno in 

corso è iniziato con 53.329. La decrescita ovviamente è dipesa dai minori ingressi dalla 

libertà nel periodo di chiusura sociale per il rischio di contagio e dal maggiore ricorso alla 

detenzione domiciliare: questa principalmente dovuta a una più direzionata attività della 

Magistratura di sorveglianza, piuttosto che all’efficacia dei timidi provvedimenti governativi 

adottati. Colpisce la pur limitata ripresa della crescita dei numeri negli ultimi mesi che 

determina l’attuale registrazione di 53.661 persone e che, commisurata alla capienza 

effettiva di posti disponibili, limitata a 47.445 (anche se formalmente attestata a 50.781 posti 

regolamentari) indica la necessità di interventi che riducano la pressione che tali numeri 

determinano. Due aspetti vanno considerati: innanzitutto la presenza di più di un terzo di 

persone detenute che hanno una previsione di rimanere in carcere per meno di tre anni. 

Slide 7.  

Ben 1.212 sono quelle che sono state condannate a una pena inferiore a un anno.  

La distribuzione, sulla base della pena inflitta, degli attuali 37.030 condannati presenti in 

carcere è la seguente: 

1.212 per una pena da 0 a 1 anno 

2.149 per una pena da 1 a 2 anni 

3.757 per una pena da 2 a 3 anni 

8.177 per una pena da 3 a 5 anni 

10.959 per una pena da 5 a 10 anni 

6.516 per una pena da 10 a 20 anni 

2.458 per una pena oltre 20 anni 

1.801 per la pena dell’ergastolo 

La distribuzione, sulla base della pena residua, sempre degli attuali 37.030 condannati presenti 

in carcere è la seguente: 

6.917 per un residuo di pena da 0 a 1 anno 

6.705 per un residuo di pena da 1 a 2 anni 

5.608 per un residuo di pena da 2 a 3 anni 

7.210 per un residuo di pena da 3 a 5 anni 

5.944 per un residuo di pena da 5 a 10 anni 

2.410 per un residuo di pena da 10 a 20 anni 

434 per un residuo di pena oltre 20 anni 
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1.801 per la pena dell’ergastolo 

Slide 8 Tali numeri danno una immagine plastica della fragilità sociale che connota gran 

parte della popolazione detenuta, perché indica coloro che non accedono a misure che il 

nostro ordinamento prevede, spesso anche perché privi di fissa dimora. Non solo, ma 

rendono soltanto enunciativa la finalità tendenziale alla rieducazione perché nessun 

progetto può essere attuato per periodi così brevi e spesso il tempo della detenzione 

diviene così soltanto tempo di vita sottratto, peraltro destinato a ripetersi 

sequenzialmente.  

Questo sembra a me essere un problema ancor più grave dello stesso sovraffollamento perché 

rende difficile definire una direzione che accomuni chi in carcere opera verso la costruzione di 

un progetto condiviso. Va anche considerato che oggi le persone detenute classificate come 

’comuni’ – quindi non inclusi in categorie di sicurezza o specialità – sono 37.019, cioè la grande 

maggioranza della popolazione detenuta perché costituiscono più dei due terzi del totale. 

È un tema che chiama alla responsabilità anche il territorio perché il carcere da solo non 

può rispondere ad altre carenze; ma è anche un tema che deve essere affrontato con 

urgenza perché l’assenza di progettualità apre spesso – troppo spesso – anche all’accumulo 

di tensioni interne che i numeri attuali degli eventi critici testimoniano e che ricadono sugli 

operatori penitenziari. 

Certamente un aiuto deve venire dal rapporto con la cultura: sia nelle sue forme istituzionali di 

formazione e istruzione, riconoscendo alle scuole, agli enti formativi e alle università – proprio 

in quanto istituzioni dello Stato – una responsabilità condivisa nell’affrontare problemi e nel 

definire percorsi, superando l’attuale tendenza a considerarle come presenze sostanzialmente 

ospitate, ma del tutto esterne. La presenza positiva in carcere di 1034 persone detenute iscritte 

all’università, si confronta con il dato negativo e simmetrico di 854 persone analfabete e di 

complessive 6.052 che non hanno la licenza media inferiore. 

Accanto alla necessità di potenziare il supporto all’istruzione, anche con il ricorso ben più 

massiccio dell’attuale alle tecnologie dell’informazione, la cui assenza determina di fatto una 

estraneità alla costruzione culturale esterna, occorre riconoscere il valore nella costruzione del 

sé culturale che assumono alcune attività, volontariamente portate avanti in carcere e ormai 

sempre più determinanti nel dare fisionomia ai percorsi di gruppi di persone detenute. Mi 

riferisco in primo luogo all’attività teatrale, positivamente organizzata in modo stabile in molte 

situazioni anche attraverso un complessivo coordinamento, ma anche a sperimentazioni 

musicali, letterarie o altro che devono essere realmente riconosciute non come attività volte a 

riempire il tempo della detenzione, ma come parte di quella costruzione della finalità 

rieducativa. Ben più significative del ricorso ad attività lavorative volontarie non supportate dal 

riconoscimento dei diritti che il concetto stesso di ‘lavoro’ porta con sé. 
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Molto dibattito si è sviluppato recentemente e lo sarà nei prossimi mesi in relazione alle 

modalità di accesso alla liberazione condizionale, soprattutto per coloro che scontano la 

pena dell’ergastolo: è tema che la Relazione affronta e a cui ho già fatto cenno. Qui mi 

limito a ricordare che a fronte delle attuali 1.801 persone che scontano la pena 

dell’ergastolo – di cui 1.259 in situazione cosiddetta ‘ostativa’ – coloro che nell’ultimo 

triennio hanno avuto accesso alla liberazione condizionale sono stati complessivamente 

cinque, nessuno nei primi sei mesi di quest’anno. La dimensione numerica spesso aiuta a 

capire l’ampiezza dei temi di cui molto si dibatte.  

Non posso non sottolineare la rilevanza del numero dei suicidi, accentuato anche nel periodo di 

difficoltà soggettiva che ha caratterizzato gli scorsi mesi: il tasso dei suicidi ha toccato nel 2020 

l’1,11 per mille (62 in totale) delle presenze medie, mentre nel 2019 era stato lo 0,91 (55 in 

totale). A questi è doveroso aggiungere il numero di suicidi nel personale di Polizia 

penitenziaria: sei nell’ultimo anno.  

Slide 9 Non è possibile considerare le criticità del mondo detentivo senza considerare le 

difficoltà che oggi affrontano coloro che sono in più diretto contatto con le persone 

ristrette. A tutti gli operatori penitenziari, va il riconoscimento del Garante nazionale, ma in 

particolare a coloro che direttamente hanno garantito la continuità della presenza 

istituzionale nel periodo delle chiusure esterne, della difficoltà vissuta dalle persone 

ristrette, private necessariamente del supporto della presenza delle persone care e del 

contributo vitale di coloro che gestiscono attività e progetti in carcere. Un riferimento è 

doveroso verso coloro che responsabili di interventi rieducativi – ormai definiti come 

funzionari giuridico-pedagogici – sono troppo spesso dimenticati nella rappresentazione di 

chi opera negli Istituti penitenziari e devono essere destinatari di maggiore attenzione 

anche sul piano normativo. Agli operatori di Polizia penitenziaria il Garante nazionale vuole 

dichiarare oggi la propria vicinanza e la profonda considerazione del loro lavoro: proprio 

tale considerazione lo ha portato e lo porta a richiedere fermezza verso quei pochi che con 

il non rispetto della propria divisa rischiano di gettare un’ombra su un Corpo che merita 

invece la stima della collettività. 

Complessivamente, il sistema penitenziario ha retto all’impatto del contagio, rispetto al rischio 

potenziale di un ambiente chiuso, anche a causa del numero molto basso di persone che hanno 

manifestato sintomi. Ha, comunque, visto 15 decessi per Covid-19 di persone detenute e 13 tra gli 

operatori, tutti appartenenti alla Polizia penitenziaria. 

Va comunque tenuto presente che in un giorno della seconda ondata della diffusione del 

contagio si è raggiunto il picco di 849 casi rispetto a una popolazione di 53.608: il rapporto di 

questo dato rispetto agli oltre 59 milioni di italiani corrisponderebbe ad avere avuto in una 

giornata 938.000 contagiati.  
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Mi fermo qui sul riportare alcuni dati che, come ho detto, sono ampiamente invece 

analizzati nella Relazione che oggi consegno al Parlamento. Non senza però rivolgere una 

breve nota alla positività del sistema penale minorile, che continua a rappresentare un 

punto di valore nel panorama europeo, soprattutto per la persistente capacità di variegare 

l’intervento della risposta alla commissione di un reato in una pluralità di forme che 

chiamano alla responsabilità i servizi territoriali e riducono al limitato numero di 319 i 

giovani ristretti negli Istituti penitenziari minorili, senza la criticità dell’affollamento, 

essendo attestata a 478 posti la capienza regolamentare.  

Slide 10 L’area della salute è connessa a quella penale attraverso le Residenze per le 

misure di sicurezza psichiatriche, sorte, come noto, dopo la definitiva chiusura degli 

Ospedali psichiatrici giudiziari: una riforma – è bene ricordarlo – di cui il nostro Paese deve 

essere fiero e che ha sanato un ritardo considerevole rispetto al dibattito di più di 

quarant’anni fa; un dibattito che aveva chiuso con la doppia funzione terapeutica e di 

controllo di fatto fino ad allora assegnata alla funzione della psichiatria. Questa premessa è 

d’obbligo, ora che qua e là si sentono echi di rimpianto di un passato segregativo e 

soprattutto ora che occorre avere la capacità di analizzare gli aspetti critici ancora presenti 

nella sua acerba attuazione. Sono aspetti che il Garante nazionale ha già altre volte 

sottolineato, soprattutto per evidenziare l’alta incidenza di misure di sicurezza provvisorie 

e la loro conseguente ricaduta sulla non attuazione di un numero alto delle misure stesse. 

Con la conseguenza, in diverse decine di casi, di una illegale permanenza in carcere di 

persone destinatarie di collocazione in una residenza.  

Questa situazione, che peraltro è al vaglio imminente della Corte europea per i diritti 

umani, non può dare spazio a soluzioni meramente ‘edilizie’ di predisposizione di un forte 

incremento di posti, pur riconoscendone la necessità in un numero molto limitato di aree 

territoriali. Deve piuttosto ridare vigore alla condivisione di riflessioni, che coinvolgano la 

Magistratura di cognizione, sulla necessità, la fisionomia e la finalità di tale misura. Credo, 

infatti, che debbano far riflettere altri dati: le sole tredici revoche di collocazione in una 

Rems in tutto lo scorso anno, l’aumento del 17 percento della durata media della 

permanenza, con picchi di 888 giorni in una regione e più di 700 in altre quattro, la richiesta 

di strutture di capacità maggiore di quel numero di venti utenti fissato dalla legge proprio 

per dare risposte il più possibile individualizzate, il permanere di una struttura multipla a 

Castiglione delle Stiviere, che finisce per essere un grande agglomerato del disagio,  la 

predisposizione, infine, di un progetto terapeutico riabilitativo individuale soltanto per il 43 

percento delle persone internate con misura definitiva in queste strutture.  
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Sono dati connotativi che ritengo molto problematici perché indicano il rischio del ritorno a una 

cultura segregativa – che riemerge a volte anche in talune strutture ‘ambigue’ di accoglienza di 

persone con disagio mentale in libertà vigilata. 

Come è immaginabile, accanto ai temi tradizionalmente centrali nel monitoraggio delle 

strutture e nella riflessione teorica in tema della salute, quali per esempio i trattamenti 

sanitari obbligatori, particolare attenzione è stata rivolta nel corso dell’anno alle residenze 

per persone anziane e a quelle per persone disabili. I dati sono riportati dettagliatamente, 

non soltanto rispetto alle strutture formalmente definite come residenze sanitarie 

assistenziali (Rsa), ma a tutte le varie forme di residenzialità, che portano a un totale di più 

di 420mila posti letto.  

Il Garante ha rinnovato l’Accordo di collaborazione con l’Istituto superiore di sanità finalizzato 

alla realizzazione di un percorso condiviso di monitoraggio della diffusione del contagio nelle 

strutture residenziali stipulato il 10 giugno 2020. Grazie a questa collaborazione, che l’anno 

scorso ha permesso di monitorare le Rsa sotto il profilo epidemiologico di diffusione della 

pandemia con una ‘Survey’ della quale sono stati già ampiamente diffusi i risultati, il Garante 

nazionale partecipa alla “Sorveglianza strutture residenziali socio-sanitarie nell’emergenza 

Covid-19” che ha lo scopo di monitorare la frequenza e l’impatto delle infezioni da C-1ovid9 

nelle strutture residenziali e indicare le necessità rilevanti che, in caso di epidemia, richiedano 

un intervento di sanità pubblica urgente a livello locale, regionale o nazionale. Le Regioni 

attualmente aderenti al monitoraggio sono: Abruzzo, Campania, Marche, Molise, Sicilia, 

Toscana, Valle d’Aosta. I dati non sono ancora stati ancora diffusi. 

Voglio qui condividere soltanto tre o quattro osservazioni per formulare una richiesta al 

Legislatore. La prima riguarda l’arretratezza dei dati disponibili – gli ultimi forniti 

dall’Istituto di statistica sono del 2018. La seconda riguarda la classificazione delle strutture 

per disabili che scompaiono quando le persone compiono il sessantacinquesimo anno di 

età, poiché da quel momento le residenze sono classificate «per anziani» e l’analisi 

specifica dei bisogni e dell’adeguatezza delle risposte alle relative specificità spariscono. La 

terza riguarda la disomogeneità territoriale: il numero di posti letto disponibili in tutto il 

Sud è all’incirca la metà di quello relativo alla sola Lombardia.  

Molte sono le possibili interpretazioni di questo dato e non spetta a me trarre conseguenze: 

stabilire cioè se possa essere il risultato di una maggiore tendenza all’accudimento familiare e 

se questo sia indicativo di tutela o di diffidenza, se incida il fatto dell’alto numero di strutture 

private con relativi costi e se, quindi, il dato possa essere indicativo della necessità di una più 

incisiva azione della presenza pubblica in alcune parti del Paese. Resta la disomogeneità su cui è 

doveroso interrogarsi.  

È doverosa una complessiva riflessione sul sistema in sé delle residenze sanitarie 

assistenziali che sono nella maggior parte dei casi strutture private accreditate; nonché sui 
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criteri di accreditamento che proprio perché calibrati sull’organizzazione a stanze e relativo 

numero di letti ,a cui si aggiunge qualche ambiente comune, hanno finito col configurarsi 

nel periodo dell’impossibilità di attività comuni per il rischio di contagio, in qualcosa di 

simile a piccoli reparti ospedalieri, dove il letto diveniva il ‘luogo’ della giornata, peraltro 

trascorsa in assenza di figure esterne. 

Molte volte il Garante nazionale ha sollecitato la loro controllata apertura in sicurezza e 

troppo spesso le indicazioni in tal senso date dal Ministero della salute risultano tuttora 

disattese regionalmente perché affidate alla discrezionalità del gestore della struttura. Con 

danni importanti di regresso cognitivo nel caso di utenti con specifiche disabilità. 

Da qui la duplice proposta: dell’avvio di una riflessione ampia sulla risposta istituzionale alle 

fragilità dovute all’età, alle disabilità, più in generale ai particolari bisogni specifici, che 

riconfiguri l’attuale modello; e, parallelamente l’istituzione di un registro nazionale 

effettivo che possa dare con continuità un quadro delle situazioni e indichi come e dove 

intervenire, supportando, controllando, rivedendo ove necessario, convenzioni anche 

talvolta di antica tradizione.  

È indiscutibile il passo in avanti compiuto nell’area migranti relativamente alla possibilità di 

reclamo, anche se si tratta per ora solo di una previsione che deve divenire operativa. 

Anche su altri aspetti, il Garante nazionale ha registrato un atteggiamento di maggiore 

apertura nell’affrontare la difficoltà di un tema che deve certamente anche tenere 

presente la tenuta nei territori delle ipotesi di accoglienza e delle corrispondenti messa in 

atto di progetti di inclusione.  

Non solo, ma il Garante ha mantenuto anche un approccio relativamente aperto alla stessa 

problematica previsione di navi per la quarantena di persone appena irregolarmente giunte via 

mare: ne ha accolto l’aspetto di condizioni materiali certamente migliori di quelle offerte in 

sovraffollati hotspot, limitando la propria critica all’aspetto – anch’esso centrale – relativo 

all’effettiva informazione sui diritti e alla complessiva capacità di considerazione dei percorsi 

soggettivi di persone che giungono ai nostri lidi dopo esperienze spesso drammatiche vissute 

nei loro lunghi percorsi. Con questo spirito collaborativo ha continuato, come suo compito 

istituzionale, a monitorare i voli di rimpatrio forzato. 

Non spetta al Garante nazionale intervenire sulle politiche che il Legislatore ha messo in campo 

rispetto a un fenomeno di vaste dimensioni e ampie ripercussioni nel dibattito politico. Spetta 

però al Garante nazionale far presente che il perpetuarsi di un approccio di tipo ‘emergenziale’ 

a questo fenomeno che ha ormai da venti anni almeno una dimensione strutturale può avere 

ricadute sul piano dei diritti delle persone, in modo particolare nei luoghi dove sono 

amministrativamente trattenute e private, quindi, della libertà personale.  
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È tempo di trovare la capacità di affrontare in modo meno contingente questo tema che 

attiene al riconoscimento vero delle persone titolari di diritti fondamentali, qualunque sia 

la loro nazionalità o la loro posizione soggettiva; persone che sono comunque nel nostro 

territorio o sono in quei ‘luoghi’, quali per esempio le navi di soccorso italiane o quelle di 

altri Paesi ma nelle acque italiane, che ricadono nella nostra responsabilità e giurisdizione. 

Credo sia giunto il momento di ripensare il modello stesso del Centro per il rimpatrio, piuttosto 

che inseguire le singole carenze che giornalmente si ripropongono con senso di ingiustizia per 

chi vi è ristretto e senso di impotenza per chi è quotidianamente responsabile di tale 

restrizione. 

Slide 11 La questione è resa più chiara se si considera che la ‘produttività’ della privazione 

della libertà in funzione dei rimpatri continua a essere la stessa indipendentemente 

dall’estensione della detenzione: anche in questa Relazione riportiamo i dati percentuali e 

questi si sono attestati nell’anno trascorso al 50,1 percento – in modo del tutto analogo 

agli anni precedenti perché è sempre oscillata tra un minimo del 43 percento nel 2018 e il 

massimo del 59 percento nel 2017. Rimane aperta la domanda di quale possa essere il 

significato del tempo sottratto per la parte rimanente, anche considerando che in molti casi 

si tratta di persone provenienti da Paesi con i quali non si sono stabiliti rapporti bilaterali e 

l’esito del periodo trascorso in detenzione è un foglio di via che, rimanendo ineffettuale 

perché non ottemperato dalla persona, apre a successivi rientri in altri Centri e, quindi, ad 

altro tempo di detenzione.  

Eppure, in tali Centri sono passate nel 2020, pur in una situazione di quasi totale impossibilità 

materiale di rimpatri, ben 4.387 persone – tra esse 223 donne – con una permanenza media 

che ha oscillato dagli 8 giorni (a Milano) ai 74 giorni (a Macomer).  

Sul piano numerico più generale, sottolineo soltanto che nel 2020 gli ingressi di migranti in 

hotspot sono stati 24.884, inclusi 3.537 minori non accompagnati; le persone respinte ai valichi 

di frontiera sono state 4.319 (e altre 1.185 respinte in modalità differita); mentre le persone 

rimpatriate sono state 3.351, di cui 1.997 in Tunisia. 

La difficoltà di avere lo stesso schema regolativo della vita giornaliera nei vari Centri e 

l’esperienza che molte persone hanno avuto in Centri diversi sono, inoltre, un fattore che 

contribuisce alla continua distruzione degli ambienti dove, peraltro, si trascorre il tempo 

senza far nulla: in sintesi, spazi vuoti per un periodo di tempo vuoto, su cui non è previsto 

che vigili l’autorità giudiziaria che si limita all’iniziale conferma della possibilità di trattenere 

la persona in essi. La stessa autorità sanitaria non è competente al loro interno, sul piano 

medico e su quello delle condizioni igieniche complessive. 
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Le linee di orizzonte 

Slide 12 Con questi dati, si può delineare un insieme di interventi, nelle diverse aree di 

impegno del Garante nazionale, che aiutino a costruire una nuova linea di orizzonte: un po’ 

come quella da me metaforicamente individuata nell’immagine del cielo non più nebbioso 

di Friedrich a Rügen. 

Nella Relazione vengono indicate alcune tracce urgenti, a partire dalla volontà di iniziare a 

costruire un nuovo paradigma per la risposta alla commissione di un reato: effettivamente 

centrato sul concetto di percorso che chi ne è stato responsabile dovrà compiere, 

certamente con una sua parte più dura, sanzionatoria, ma sempre nell’ottica della 

riparazione possibile di quella lacerazione del tessuto sociale che ogni reato porta con sé.  

A partire altresì dalla riaffermazione che il concetto di vita, a cui spesso giustamente ci 

riferiamo come valore intangibile non può essere scisso dall’aggettivo ‘dignitosa’ e che tale 

intrinseca dignità ha un fondamento in quella dimensione relazionale e non individualistica 

che la nostra Costituzione assegna alla persona.  

Il Legislatore odierno si trova di fronte a scelte difficili, ricostruttive. Noi abbiamo 

accennato ad alcuni auspici e relative richieste per temi che ci sembrano ineludibili, uno 

per ogni ambito dell’azione del Garante.  

Innanzitutto, per l’ambito penale, il necessario confronto per la costruzione di una norma 

non timorosa che effettivamente risponda allo spirito e alla lettera della pronuncia della 

Corte costituzionale rispetto all’ostatività per il ‘fine pena mai’.  

Per l’ambito delle persone tuttora non italiane, il necessario riconoscimento del loro 

percorso di vita, di studi, di appartenenza al nostro Paese, che diminuisca la 

frammentarietà del loro sentirsi parte alla nostra comunità nazionale.  

Per l’ambito della tutela della salute mentale di persone che hanno commesso reati, il 

pieno riconoscimento anche nel codice penale di pari possibilità per l’infermità fisica e per 

quella psichica, unite a un concetto di presa in carico di tali persone che non neghi quanto 

il dibattito in ambito psichiatrico ha positivamente prodotto nel nostro Paese.  

Per la tutela dei minori la piena applicazione della legge che il Parlamento ha approvato nel 

2017 e che tuttora stenta a essere applicata, anche in mancanza di alcuni decreti attuativi. 

Per coloro che sono ristretti in Centri in funzione del loro rimpatrio, l’adozione almeno di 

nuove regole omogenee che superino l’impersonalità di spazi vuoti ove spendere tempi 

altrettanto vuoti. 
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Per chi è in strutture di residenzialità variamente assistita, un ripensamento complessivo 

del sistema che ponga al centro la massima possibilità di espressione vitale di ogni persona, 

valorizzando ogni residuo di autonomia. 

Infine, per il Garante nazionale che finisce un quinquennio e si avvia a completare gli ultimi 

due anni del proprio mandato, esteso, questo, in virtù delle necessità specifiche che l’avvio 

di un nuovo organismo porta con sé, la possibilità di un consolidamento di autonomia che 

lo ponga in grado di continuare positivamente nel proprio compito istituzionale, attraverso 

coloro che saranno chiamati ad assumere questo compito dopo di noi. 

Ho iniziato con il doveroso ringraziamento alle Istituzioni del nostro Paese: doveroso anche in 

considerazione del riconoscimento che questa Istituzione di garanzia, che ormai otto anni fa è 

stata formalmente definita, ha oggi sul piano internazionale, quale modello di autonomia, 

pungente, ma cooperativa; soprattutto indipendente. Così come il riconoscimento nella 

costruzione di relazioni con il mondo dell’istruzione e della formazione.  

Con molte Università italiane e straniere, con Istituzioni culturali, inclusa l’Accademia dei Lincei 

che ha inserito la presentazione del Garante nazionale come ‘conferenza istituzionale’ nel 

quadro delle proprie attività.  

Voglio ora rivolgere un ringraziamento conclusivo al Santo Padre che, poche settimane fa, 

ha ricevuto il Collegio del Garante nazionale in udienza privata, mostrando vivo interesse ai 

diversi settori del lavoro e alle modalità con cui il Garante nazionale lo conduce. 

Spero che saremo in grado di rispondere, con l’aiuto di tutte le forze politiche, ma 

nell’essenziale nostra indipendenza, a un così ampio panorama di attese. 

Grazie. 
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I l volume Mappe e dati è parte integrante della Relazione al Parla-
mento 2021. 

Esso offre un quadro e un’analisi della situazione, sotto il profilo 
quantitativo, dei diversi ambiti di intervento del Garante nazionale, sud-
divisi in sezioni: 

Sezione migranti, relativamente ai Centri di permanenza per i rimpatri 
(Cpr), agli hotspot, alle operazioni di rimpatrio, respingimento e riammis-
sione, ai trattenimenti nei cosiddetti ‘locali idonei’;

Sezione penale, suddivisa in adulti e minori e con un focus sulle attività di 
istruzione scolastiche e universitarie;   

Sezione Salute, con riferimento alle Residenze per l’esecuzione delle misure 
di sicurezza di tipo psichiatrico (Rems), le Residenze sanitarie e socio-sani-
tarie assistenziali per persone anziane (Rsa) o per persone disabili (Rsd), 
le strutture ospedaliere psichiatriche pubbliche e private, i Trattamenti sa-
nitari obbligatori (Tso),

Sezione Polizia, relativamente alle camere di sicurezza di Polizia di Stato, 
Carabinieri e Guardia di finanza.
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Paese Donne Uomini Totale Paese Donne Uomini Totale
Afghanistan - 5 5 Libia - 6 6
Albania 10 100 110 Lituania - 1 1
Algeria - 97 97 Malaysia 1 - 1
Arabia Saudita - 1 1 Mali - 3 3
Bahamas - 1 1 Marocco 14 476 490
Bangladesh 1 18 19 Moldavia 1 10 11
Benin - 1 1 Montenegro 1 2 3
Bielorussia - 1 1 Niger - 4 4
Bolivia 1 1 2 Nigeria 33 171 204
Bosnia-Erzegovina 8 9 17 Pakistan - 35 35
Brasile 7 3 10 Panama 1 - 1
Bulgaria - 1 1 Peru' 6 14 20
Burkina Faso - 2 2 Polonia 1 2 3
Camerun - 4 4 Portogallo 1 - 1
Capo Verde - 2 2 Repubblica del Congo - 2 2
Ciad 1 - 1 Repubblica Democratica del Congo - 1 1
Cile - 4 4 Repubblica di Macedonia del Nord - 6 6
Colombia 6 8 14 Repubblica di Serbia 1 8 9
Costa d'Avorio - 12 12 Repubblica Dominicana 5 5 10
Cuba 1 - 1 Repubblica Islamica dell'Iran 1 1 2
Ecuador 3 5 8 Repubblica Popolare Cinese 47 5 52
Egitto - 125 125 Romania 8 42 50
El Salvador 1 4 5 Ruanda - 1 1
Eritrea - 2 2 Senegal 3 43 46
Etiopia - 1 1 Sierra Leone - 1 1
Federazione Russa 7 4 11 Siria - 2 2
Filippine 3 3 6 Somalia 1 9 10
Francia - 1 1 Sri Lanka - 7 7
Gabon - 1 1 Stati Uniti d'America 1 1 2
Gambia - 101 101 Sudan - 10 10
Georgia 12 35 47 Tanzania - 1 1
Ghana 2 38 40 Territori Palestinesi - 4 4
Giamaica 1 - 1 Thailandia 2 - 2
Guinea - 13 13 Tunisia 13 2.610 2.623
Guinea Bissau - 1 1 Turchia - 2 2
Honduras - 1 1 Ucraina 12 29 41
India 3 21 24 Venezuela 1 - 1
Iraq - 6 6
Kirghizistan 2 - 2
Kosovo - 14 14
Libano - 1 1
Liberia - 3 3

Totale 223 4.164 4.387

Tabella 1.1 - Transiti nei Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr) suddivisi per nazionalità dichiarata 
- Anno 2020

Fonte: Dipartimento della pubblica sicurezza
Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità organizzativa Privazione della libertà e persone migranti
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Tabella 1.2 - Motivi di uscita dai Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr) - Anno 2020

Motivo di uscita Donne Uomini Totale

Allontanatisi arbitrariamente - 52 52
Arrestati all'interno dei centri - 73 73
Dimessi per altri motivi 11 672 683
Dimessi perchè non identificati allo scadere dei termini 26 539 565
Effettivamente rimpatriati 31 2.201 2.232
Richiedenti protezione internazionale 9 47 56
Deceduti all'interno dei centri - 3 3
Trattenimento non convalidato dall'Autorità giudiziaria* 146 577 723

Totale 223 4.164 4.387

*La dicitura si riferisce sia alle mancate convalide che alle mancate proroghe
Fonte: Dipartimento della pubblica sicurezza
Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità organizzativa Privazione della libertà e persone migranti

Grafico 1.1 - Motivi di uscita dai Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr) - Anno 2020

* La dicitura si riferisce sia alle mancate convalide che alle mancate proroghe
Fonte: Dipartimento della pubblica sicurezza
Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità organizzativa Privazione della libertà e persone migranti
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Tabella 1.3 - Prime dieci nazioni - Motivi di uscita dai Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr) - Anno 2020

Paese Allontanatisi 
arbitrariamente

Arrestati 
all'interno dei 

centri

Dimessi per 
altri motivi

Dimessi prechè 
non identificati 

allo scadere 
dei termini

Effettivamente 
rimpatriati

Richiedenti 
protezione 

internazionale

Trattenimento 
non 

convalidato 
dall'Autorità 
giudiziaria

Totali

Tunisia 35 21 415 60 1.865 17 210 2.623

Marocco 11 25 95 203 50 7 99 490

Nigeria - 4 30 56 29 6 79 204

Egitto 2 3 19 14 63 4 20 125

Albania 1 1 5 15 60 1 27 110

Gambia - 5 21 38 9 - 28 101

Algeria 2 5 26 39 4 2 19 97

Rep. Pop. Cinese - - 1 16 2 1 32 52

Romania - - 4 3 30 - 13 50

Georgia - 2 3 2 31 1 8 47

Cpr

Bari-Palese
Brindisi-Restinco
Caltanissetta-Pian del Lago
Gradisca d'Isonzo (GO)
Macomer (NU)
Palazzo S. Gervasio (PZ)
Roma-Ponte Galeria
Torino
Trapani-Milo
Milano

Tabella 1.5 - Funzionamento dei Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr) nel 2020

Scadenza

Bari-Palese 126 36 10.6.2021
Brindisi-Restinco 48 48 6.9.2021
Caltanissetta-Pian del Lago chiuso dal 27.4.2020 96 0 28.2.2021
Gradisca d'Isonzo (GO) 150 90 15.12.2021
Macomer (NU) operativo dal 20.1.2020 50 50 19.1.2022
Palazzo S. Gervasio (PZ) chiuso dal 24.5.2020 150 0 28.10.2021
Roma-Ponte Galeria 250 250  19.9.2021
Torino 210 105 31.12.2021
Trapani-Milo chiuso dall'8.2.2020 205 0 29.2.2020
Milano operativo dal 28.9.2020 140 56 6.9.2021

Fonte: Dipartimento della pubblica sicurezza
Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità organizzativa Privazione della libertà e persone migranti

Tabella 1.4 - Tempi di permanenza media nei Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr) - Anno 2020

Capienza effettiva al 31.12.2020 Persone transitate nel 2020 Giorni di permanenza media Persone effettivamente 
rimpatriate nel 2020

36 696 14,96 331
48 300 36,33 171
0 105 54,79 39

90 709 27,85 446
50 175 73,30 37
0 143 57,95 51

234 1.083 28,46 441
105 816 40,96 438

0 93 36,33 54
56 267 8,60 224

Fonte: Dipartimento della pubblica sicurezza
Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità organizzativa Privazione della libertà e  persone migranti

Nome del centro Operatività nel corso 
del 2020

Capienza 
regolamentare

Capienza 
effettiva al 
31.12.2020

Ente gestore
Durata temporale del contratto

Decorrenza

Rti Essequadro-Ad Majora 1.3.2020
Edeco Coop. Sociale 16.12.2020

Coop. Badia Grande 11.6.2018
Rti Consorzio HERA e AGH s.r.l. 7.9.2020

Albatros Soc. Coop. Sociale 20.9.2018
Gepsa S.A. 1.1.2019

ORS Italia s.r.l 20.1.2021
Engel Italia S.R.L. 29.10.2018

Fonte: Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione
Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità organizzativa Privazione della libertà e persone migranti

Coop. Badia Grande 1.10.2019 (regime di proroga)
 Rti "Luna SCS Versoprobo SCS"  7.9.2020 
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Paese Rimpatriati Paese Rimpatriati

Afghanistan 1 Malaysia 1
Albania 544 Mali 1
Algeria 9 Marocco 181
Argentina 1 Messico 1
Australia 1 Moldavia 41
Bangladesh 13 Mongolia 1
Benin 1 Montenegro 1
Bielorussia 3 Nigeria 43
Bolivia 1 Nuova Zelanda 1
Bosnia-Erzegovina 6 Pakistan 15
Brasile 37 Paraguay 1
Burkina Faso 3 Peru' 40
Cile 11 Repubblica Di Serbia 16
Colombia 14 Repubblica Dominicana 4
Costa D'Avorio 4 Repubblica Popolare Cinese 16
Ecuador 7 Repubblica di Macedonia del Nord 4
Egitto 91 Senegal 24
El Salvador 7 Seychelles 1
Federazione Russa 8 Somalia 1
Filippine 4 Sri Lanka 5
Gambia 15 Stati Uniti D'America 3
Georgia 69 Sud Africa 1
Ghana 9 Taiwan 1
Honduras 1 Tanzania 5
India 8 Territori  Palestinesi 1
Kenya 2 Tunisia 1.997
Kirghizistan 1 Turchia 7
Kosovo 10 Ucraina 54
Liberia 1 Venezuela 2

3.351

Tabella 1.6 - Persone rimpatriate divise per Paese di destinazione - Anno 2020

Fonte: Dipartimento della pubblica sicurezza
Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità organizzattiva Privazione della libertà e  persone migranti

Totale
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Provincia Totale rimpatriati Provincia Totale rimpatriati Provincia Totale rimpatriati

Agrigento 1 Genova 18 Pordenone 1
Alessandria 9 Gorizia 446 Potenza 49
Ancona 12 Grosseto 1 Prato 14
Aosta 12 Imperia 13 Ravenna 18
Arezzo 2 Isernia 1 Reggio Calabria 2
Ascoli Piceno 6 L'Aquila 8 Reggio Emilia 7
Bari 333 La Spezia 6 Rieti 6
Belluno 3 Lecce 1 Rimini 3
Bergamo 32 Lecco 4 Roma 510
Biella 10 Livorno 6 Rovigo 14
Bologna 33 Lodi 4 Salerno 10
Bolzano 3 Lucca 2 Sassari 1
Brescia 33 Macerata 1 Siena 8
Brindisi 165 Mantova 9 Siracusa 3
Cagliari 2 Messina 6 Sondrio 1
Caltanissetta 37 Milano 466 Taranto 3
Campobasso 6 Modena 2 Teramo 5
Caserta 11 Monza e della Brianza 15 Terni 6
Catania 4 Napoli 27 Torino 431
Catanzaro 1 Novara 17 Trapani 56
Como 29 Nuoro 34 Trento 13
Cosenza 3 Padova 13 Treviso 16
Cremona 19 Palermo 51 Trieste 7
Crotone 3 Parma 20 Varese 49
Cuneo 9 Pavia 14 Venezia 6
Fermo 1 Perugia 34 Verbano Cusio Ossola 1
Ferrara 13 Pesaro e Urbino 8 Vercelli 7
Firenze 14 Pescara 2 Verona 1
Foggia 7 Piacenza 14 Vicenza 11
Forli' - Cesena 10 Pisa 1 Viterbo 20
Frosinone 2 Pistoia 3

Totale 3.351

Ottemperanti 
partenza 

volontaria
Totale

Ancona 0 2 2
Bari 32 6 38
Bergamo 33 7 40
Bologna 1 0 1
Brindisi 21 10 31
Cuneo 1 0 1
Firenze 1 0 1
Gorizia 0 1 1
Palermo 16 0 16
Perugia 0 2 2
Pisa 2 3 5
Roma 61 6 67
Sassari 1 0 1
Treviso 1 0 1
Varese 24 3 27
Venezia 5 0 5
Verbano Cusio Ossola 3 1 4
Verona 3 10 13
Totale 205 51 256

Fonte: Dipartimento della pubblica sicurezza
Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità organizzativa Privazione della libertà e persone migranti

Provincia

Tabella 1.9 - Persone rimpatriate per Provincia - Anno 2020

Tabella 1.10 - Persone ottemperanti suddivise per Provincia - Anno 2020

Fonte: Dipartimento della pubblica sicurezza
Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità organizzativa Privazione della libertà e persone migranti
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Aerea Marittima
Dato 

aggregato

Commissariato di P.S. di Marsala - Ufficio con attribuzioni di frontiera marittima - 2 -

Commissariato di P.S. di Piombino - Ufficio con attribuzioni di frontiera marittima - 1 -

Posto Polizia di Frontiera presso lo scalo marittimo di Augusta - 1 -

Questura di Perugia - Ufficio con attribuzioni di frontiera aerea 9 - -

Questura di Ravenna - Ufficio con attribuzioni di frontiera marittima - 12 -

Settore Polizia di Frontiera Limone Piemonte Ufficio Polizia di Frontiera aerea di Cuneo 4 - -

Ufficio Polizia di Frontiera presso lo scalo aereo di Bologna 123 - -

Ufficio Polizia di Frontiera presso lo scalo aereo di Ciampino 8 - -

Ufficio Polizia di Frontiera presso lo scalo aereo di Firenze 18 - -

Ufficio Polizia di Frontiera presso lo scalo aereo di Fiumicino 925 - -

Ufficio Polizia di Frontiera presso lo scalo aereo di Lamezia Terme 4 - -

Ufficio Polizia di Frontiera presso lo scalo aereo di Milano Linate 12 - -

Ufficio Polizia di Frontiera presso lo scalo aereo di Milano Malpensa 1.115 - -

Ufficio Polizia di Frontiera presso lo scalo aereo di Napoli 84 - -

Ufficio Polizia di Frontiera presso lo scalo aereo di Orio al Serio 403 - -

Ufficio Polizia di Frontiera presso lo scalo aereo di Palermo Punta Raisi 1 - -

Ufficio Polizia di Frontiera presso lo scalo aereo di Parma 14 - -

Ufficio Polizia di Frontiera presso lo scalo aereo di Pisa 41 - -

Ufficio Polizia di Frontiera presso lo scalo aereo di Torino 31 - -

Ufficio Polizia di Frontiera presso lo scalo aereo di Treviso 24 - -

Ufficio Polizia di Frontiera presso lo scalo aereo di Verona 67 - -

Ufficio Polizia di Frontiera presso scalo aereo e marittimo di Ancona - - 76

Ufficio Polizia di Frontiera presso scalo aereo e marittimo di Bari - - 750

Ufficio Polizia di Frontiera presso scalo aereo e marittimo di Brindisi - - 159

Ufficio Polizia di Frontiera presso scalo aereo e marittimo di Cagliari - - 5

Ufficio Polizia di Frontiera presso scalo aereo e marittimo di Catania - - 11

Ufficio Polizia di Frontiera presso scalo aereo e marittimo di Genova - - 62

Ufficio Polizia di Frontiera presso scalo aereo e marittimo di Olbia - - 1

Ufficio Polizia di Frontiera presso scalo aereo e marittimo di Rimini - - 27

Ufficio Polizia di Frontiera presso scalo aereo e marittimo di Ronchi dei Legionari - - 5

Ufficio Polizia di Frontiera presso scalo aereo e marittimo di Salerno - - 13

Ufficio Polizia di Frontiera presso scalo aereo e marittimo di Trapani - - 8

Ufficio Polizia di Frontiera presso scalo aereo e marittimo di Venezia - - 242

Ufficio Polizia di Frontiera presso scalo marittimo di Civitavecchia - 4 -

Ufficio Polizia di Frontiera presso scalo marittimo di Livorno - 9 -

Ufficio Polizia di Frontiera presso scalo marittimo di Napoli - 2 -

Ufficio Polizia di Frontiera presso scalo marittimo di Palermo - 11 -

Ufficio Polizia di Frontiera presso scalo marittimo di Siracusa - 2 -

Ufficio Polizia di Frontiera presso scalo marittimo di Trieste - 33 -

Totali 2.883 77 1.359

Ufficio di Polizia

Tipologia di frontiera

Fonte: Dipartimento della pubblica sicurezza

Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità organizzativa Privazione della libertà e persone migranti

Tabella 1.11 - Persone respinte presso i valichi di frontiera suddivise per Ufficio di Polizia - 

Anno 2020
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Aerea Marittima
Marittima 

e aerea
Aerea Marittima

Marittima e 

aerea

Albania 984 11 977 1.972 Camerun 5 - 1 6

Brasile 195 - 38 233 Corea del Sud 4 - 1 5

Ucraina 181 1 16 198 Etiopia 5 - - 5

Bangladesh 180 - 7 187 Paraguay 5 - - 5

Moldavia 178 - 3 181 Uzbekistan 5 - - 5

Georgia 142 - 7 149 Libano 4 - 1 5

Federazione Russa 128 - 10 138 Giappone 4 - - 4

Tunisia 54 19 39 112 Sudan 3 - - 3

Marocco 63 2 29 94 Togo 3 - - 3

Turchia 15 26 51 92 Guinea 2 - 1 3

Kosovo 47 - 44 91 Comore 2 - - 2

Repubblica di Macedonia del Nord 41 - 22 63 Costa d'Avorio 2 - - 2

Stati Uniti d'America 43 4 8 55 Sudafrica 1 - 1 2

Serbia 37 - 14 51 Gambia 2 - - 2

Egitto 48 - 2 50 Eritrea 2 - - 2

Pakistan 39 - 3 42 Dominica 2 - - 2

Senegal 38 - - 38 Uganda 2 - - 2

India 26 2 4 32 Perù 2 - - 2

Bielorussia 17 - 13 30 Australia 1 - 1 2

Cina 28 - 1 29 Uruguay 2 - - 2

Repubblica Dominicana 28 - - 28 Hong Kong 2 - - 2

Siria 5 3 19 27 Singapore 2 - - 2

Iran 17 4 2 23 Angola 1 - - 1

Libia 18 1 3 22 Arabia Saudita - - 1 1

Nigeria 22 - - 22 Azerbaijan 1 - - 1

Armenia 22 - - 22 Bolivia 1 - - 1

Algeria 19 2 - 21 Barbados 1 - - 1

Ghana 17 - 4 21 Bahrain 1 - - 1

Bosnia-Erzegovina 8 - 13 21 Burkina Faso 1 - - 1

Kazakistan 20 - - 20 Giamaica - - 1 1

Sri Lanka 19 - 1 20 Giordania 1 - - 1

Montenegro 11 - 8 19 Honduras 1 - - 1

Argentina 11 - 3 14 Indonesia 1 - - 1

Tagikistan 12 - - 12 Kenya 1 - - 1

Cile 9 - 1 10 Kirghizistan 1 - - 1

Canada 6 - 3 9 Kuwait 1 - - 1

Iraq 7 - 2 9 Mauritius 1 - - 1

Filippine 9 - - 9 Repubblica Democratica del Congo 1 - - 1

Israele 9 - - 9 Svizzera - - 1 1

Colombia 8 - - 8 Tailandia 1 - - 1

Mali 6 2 - 8 Territori Palestinesi - - 1 1

Somalia 8 - - 8 Vanuatu 1 - - 1

Venezuela 7 - 1 8 Venezuela 1 - - 1

Afghanistan 7 - - 7 Vietnam - - 1 1

Cuba 7 - - 7 Yemen 1 - - 1

Messico 7 - - 7 Totale 2.883 77 1.359 4.319

Fonte: Dipartimento della pubblica sicurezza

Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità organizzativa Privazione della libertà e persone migranti

Tabella 1.12 - Numero complessivo delle persone respinte presso i valichi di frontiera suddivise per nazionalità dichiarata -

Anno 2020

Paese Totale Paese Totale

Tipologia di frontiera Tipologia di frontiera
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Ufficio Polizia di frontiera 2° giorni 3° giorni 4° giorni 5° giorni 6° giorni 7° giorni 8° giorni TOTALE
Bergamo - Orio al serio 66 2 3 3 1 1 0 76

Bologna 0 0 0 0 0 0 0 0
Brindisi - Scalo marittimo 0 0 0 0 0 0 0 0

Genova 0 0 0 0 0 0 0 0
Milano Linate 0 0 0 0 0 0 0 0

Milano Malpensa 89 95 26 2 0 1 0 213
Napoli Capodichino 0 0 0 0 0 0 0 0

Pisa 0 0 0 0 0 0 0 0
Roma Fiumicino 0 40 16 0 3 4 1 64
Torino Caselle 0 0 0 0 0 0 0 0

Treviso 3 0 0 0 0 0 0 3
Venezia 4 1 0 0 0 0 0 5
Verona 0 0 0 0 0 0 0 0

0
Totale 162 138 45 5 4 6 1 361

Tabella 1.14 - Voli charter  di rimpatrio forzato - Anno 2020

Paese

Albania
Egitto
Georgia *
Nigeria 
Tunisia
Totale

* voli congiunti Frontex  di cui otto organizzati dalla Germania e  uno direttamente dall'Agenzia Frontex 

Anno 2020

uomini donne uomini donne
Afghanistan 291 0 32 4
Albania 4 0 0 0
Algeria 22 0 13 0
Bangladesh 72 0 46 0
Egitto 7 0 12 0
Eritrea 26 1 6 0
Federazione Russa 0 0 1 0
India 5 0 4 0
Iran 12 0 3 0
Iraq 5 0 9 2
Kosovo 4 0 0 0
Marocco 45 1 32 0
Myanmar 1 0 0 0
Nepal 19 0 0 0
Pakistan 427 0 118 0
Siria 5 0 0 0
Somalia 0 0 0 8
Tunisia 0 0 3 0
Turchia 53 0 5 0
Totale 998 2 284 14

Tabella 1.13 - Persone trattenute presso gli Uffici di Polizia di frontiera ai sensi dell'art. 10, comma 1, 
D.Lgs. 286/98 (respingimento immediato alla frontiera): Periodo 1.1.2020 - 31.12. 2020

30
1.831

Paese

Fonte: Dipartimento della pubblica sicurezza

Trieste Gorizia
Settore Polizia di Frontiera

Fonte: Dipartimento della pubblica sicurezza

Fonte: Dipartimento della pubblica sicurezza
Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità organizzativa Privazione della libertà e migranti

Tabella 1.15 - Numero complessivo delle persone riammesse in Slovenia

2
2
9
1

62
76

Numero voli Numero persone 
rimpatriate

1.994

47
48
38
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Hotspot Totale Uomini Donne             Minori    di cui
Minori non 

accompagnati

Lampedusa 19.874 15.207 1.275 3.392 2.588

Messina 702 467 59 176 137

Pozzallo 3.277 2.357 258 662 542

Taranto 1.031 684 49 298 270

Totale 24.884 18.715 1.641 4.528 3.537

Hotspot Data di Attivazione Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Lampedusa 28.9.2015 11.632 8.940 3.466 4.776 19.874 

Messina 30.9.2017 - 1.315 2.649 656 702 

Pozzallo 19.1.2016 19.000 12.010 3.999 1.328 3.277 

Taranto 28.2.2016 14.744 9.022 978 957 1.031 

Totale 45.376 31.287 13.777 7.757 24.884 

Hotspot

Lampedusa

Messina

Pozzallo

Taranto

5

18

10/14

16

Minori stranieri non accompagnati

5

15

10/14

16

Tabella 1.16 - Ingressi di migranti in hotspot  suddivisi per struttura e tipologia ospiti - Anno 2020

Fonte: Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione

Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità organizzativa Privazione della libertà e persone migranti

Fonte: Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione

Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità organizzativa Privazione della libertà e persone migranti

Grafico 1.3 - Andamento ingressi dei migranti in hotspot  - Anni 2016-2020

Fonte: Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione

Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità operativa Privazione della libertà e persone migranti

Minori accompagnati 

804

39

120

28

991

Tabella 1.17 - Andamento ingressi dei migranti in hotspot  - Anni 2016-2020

Fonte: Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione

Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità organizzativa Privazione della libertà e persone migranti

Tabella 1.18 - Hotspot:  permanenza media in giorni - Anno 2020

Permanenza media in giorni

Adulti

0

5.000

10.000

15.000

20.000

2016 2017 2018 2019 2020
Lampedusa Messina Pozzallo Taranto
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Relazione al Parlamento 2021 
Mappe e dati

Uomini Donne Minori
29 7 11
77 3 1

3.458 1 1.009
26 4 4
73 5 15
680 607 346
174 90 31
62 - 9
21 10 3
1 - -

685 1 86
321 40 164
31 13 11
111 1 35
193 13 13
308 103 235

2 - -
25 - -
2 - -
3 1 1
- 1 -

20 3 4
243 41 89
286 32 84
793 75 59

4 - 1
- 1 -
7 - 2

292 99 26
258 1 36

1 - -
4 - -

133 3 42
67 10 38
24 2 5

Somalia 388 95 281
Sud Sudan 284 - 35
Sudan 513 10 97
Togo 29 9 9
Tunisia 9.078 359 1.746
Turchia 2 - -
Ucraina - 1 -
Yemen 7 - -

18.715 1.641 4.528

2
1
7

764
319
620
47

11.183

Camerun
Ciad
Congo
Cuba

1.633

Paese Totale

34
1

772

Algeria
Bangladesh
Benin
Burkina Faso
Costa d'Avorio

295

47
81

4.468

Egitto

Afghanistan

34
93

525
55

71

Guinea

4

417
295

1

Iran 25

5

1

2

1
27
373
402
927

Senegal
Sierra Leone

Niger
Nigeria

Territori Palestinesi
Repubblica Centrafricana

178
115

Siria

147

Iraq
Isole Comore
Libano
Liberia

Mali
Marocco
Mauritania

Libia

31

219
646

2

Fonte: Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione
Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità organizzativa Privazione della libertà e persone 
migranti

Tabella 1.19 - Ingressi migranti in hotspot  suddivisi per nazionalità
dichiarata - Anno 2020

Totale 24.884

5

9

Pakistan

Eritrea
Etiopia
Gambia
Ghana

Nuova Guinea

Guinea Bissau
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Paese Donne Uomini Totale Paese Donne Uomini Totale
Afghanistan - 6 6 Libia - 3 3
Albania - 72 72 Mali - 2 2
Algeria - 22 22 Marocco - 83 83
Bangladesh - 10 10 Moldavia - 4 4
Bolivia - 1 1 Niger - 2 2
Bosnia-Erzegovina - 3 3 Nigeria - 30 30
Brasile - 2 2 Pakistan - 16 16
Bulgaria - 1 1 Perù - 9 9
Burkina Faso - 2 2 Polonia - 2 2
Camerun - 1 1 Repubblica di Macedonia del Nord - 2 2
Capo Verde - 2 2 Repubblica di Serbia - 6 6
Colombia - 2 2 Repubblica Dominicana - 1 1
Costa d'Avorio - 4 4 Repubblica Islamica dell'Iran - 3 3
Cuba - 1 1 Repubblica Popolare Cinese - 1 1
Ecuador - 9 9 Romania - 33 33
Egitto - 100 100 Senegal - 13 13
El Salvador - 7 7 Siria - 2 2
Federazione Russa - 1 1 Somalia - 9 9
Filippine - 3 3 Sri Lanka - 6 6
Gabon - 1 1 Stati Uniti d'America - 1 1
Gambia - 18 18 Sudan - 2 2
Georgia - 20 20 Territori Palestinesi - 2 2
Ghana - 10 10 Tunisia - 922 922
Guinea - 8 8 Turchia - 1 1
India - 10 10 Ucraina - 8 8
Iraq - 4 4 Uruguay - 1 1
Kosovo - 4 4 Yemen - 1 1
Lettonia - 1 1

Totale 0 1.490 1.490

Periodo 1.1.2021-30.4.2021

Motivo di uscita Donne Totale
Allontanatisi arbitrariamente - 14
Arrestati all'interno del Cpr - 22
Dimessi perché non identificati allo scadere dei termini - 187
Effettivamente Rimpatriati - 796
Motivi vari - 282
Richiedenti protezione internazionale - 30
Trattenimento non convalidato da AG - 159
Totale 0 1.490

Fonte: Dipartimento della pubblica sicurezza
Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità organizzativa Privazione della libertà e persone migranti

Tabella 1.21 - Motivi di uscita dai Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr) -

1.490
159

Tabella 1.20 - Transiti nei Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr) suddivisi per nazionalità 
dichiarata - Periodo 1.1.2021-30.4.2021

Uomini

22

796

30

Fonte: Dipartimento della pubblica sicurezza
Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità organizzativa Privazione della libertà e persone migranti

14

187

282

primi mesi 2021
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Relazione al Parlamento 2021 
Mappe e dati

primi mesi 2021

Tabella 1.22 - Funzionamento dei Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr) - Periodo 1.1.2021 - 30.4.2021

Centri di permanenza per i 

rimpatri (Cpr)

Capienza effettiva 

al 30.04.2021

Persone 

transitate 

Giorni di 

permanenza 

media

Persone 

effettivamente 

rimpatriate

Ente gestore
Scadenza 

contratto

Bari-Palese 72 162 18,64 85
Coop. Badia 

Grande
10.6.2021

Brindisi-Restinco 28 68 50,60 20
Rti Consorzio 

HERA e AGH s.r.l.
6.9.2021

Caltanissetta-Pian del Lago* 72 0 0 0
Rti Essequadro-Ad 

Majora
3.3.2022

Gradisca di Isonzo (GO) 90 298 35,48 174
Edeco Coop. 

Sociale
15.12.2021

Macomer (NU) 50 75 59,77 18 ORS Italia s.r.l 19.1.2022

Palazzo San Gervasio (PZ) 112 209 11,93 168 Engel Italia S.R.L. 28.10.2021

Roma-Ponte Galeria 173 270 28,90 167
Albatros Soc. Coop. 

Sociale
 19.9.2021

Torino 112 195 54,37 43 Gepsa S.A. 31.12.2021

Trapani-Milo** 0 0 0 0
Coop. Badia 

Grande
29.2.2020

Milano 56 213 17,77 121
Rti "Luna SCS 

Versoprobo SCS" 
6.9.2021

*   La struttura è stata riattivata l'1.5.2021  

** Nel momento in cui va in stampa la presente appendice, la riattivazione della struttura è prevista per il 25 maggio con una capienza di 36 posti.

Paese Rimpatriati Paese

Albania 225

Argentina 1

Bangladesh 2

Bielorussia 1

Bosnia-Erzegovina 5

Brasile 11

Cile 2

Colombia 6

Costa D'Avorio 2 1

Cuba 1

Ecuador 5

Egitto 82

El Salvador 4

Federazione Russa 4

Filippine 6

Gambia 10

Georgia 20

Giordania 1

Honduras 1

India 2

Iraq 2

Kosovo 4

Tabella 1.23 - Numero complessivo delle persone rimpatriate divise per Paese di destinazione

 Periodo 1.1.2021-30.4.2021

Stati Uniti d'America

Sudan 

Tanzania 

Tunisia 

Turchia 

29.10.2018

20.9.2018

1.1.2019

Fonte: Dipartimento della pubblica sicurezza

Pakistan

Perù

Repubblica Domenicana

Repubblica di Macedonia del Nord

Repubblica di Serbia

Totale

Montenegro

Nepal 

Niger 

Senegal 

Somalia

Decorrenza 

contratto

Fonte: Dipartimento della pubblica sicurezza

Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità organizzativa Privazione della libertà e  persone migranti

Malaysia

Messico 

Moldavia

Rimpatriati

1

2

17

1.3.2020

16.12.2020

20.1.2021

11.6.2018

7.9.2020

1.10.2019 (regime 

di proroga)

 7.9.2020 

Ucraina 

Venezuela 

1

1

1

3

9

2

6

2

4

2

2

1

Sri Lanka 

1.097

1

618

2

22

2
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Provincia Totale Rimpatriati Provincia Totale Rimpatriati
Ancona 7 Nuoro 17
Aosta 1 Oristano 1
Avellino 2 Padova 3
Bari 78 Palermo 5
Belluno 1 Parma 6
Bergamo 6 Pavia 1
Biella 1 Perugia 9
Bologna 2 Pesaro E Urbino 4
Bolzano 2 Pescara 2
Brescia 11 Piacenza 3
Brindisi 16 Pordenone 1
Campobasso 1 Potenza 166
Caserta 6 Prato 2
Catanzaro 2 Ragusa 1
Como 26 Ravenna 4
Cosenza 1 Rieti 1
Cremona 5 Rimini 2
Cuneo 7 Roma 196
Ferrara 5 Rovigo 3
Firenze 3 Salerno 1
Forli' - Cesena 4 Siena 1
Frosinone 6 Taranto 2
Genova 7 Teramo 1
Gorizia 174 Terni 2
Imperia 4 Torino 40
Isernia 1 Trento 2
La Spezia 2 Treviso 3
Livorno 1 Trieste 2
Lucca 2 Varese 18
Massa Carrara 1 Venezia 3
Messina 2 Verbano Cusio Ossola 2
Milano 175 Vercelli 2
Modena 1 Vicenza 1
Monza E Della Brianza 9 Vicenza 1
Napoli 4 Viterbo 8
Novara 5

Totale 1.097
Fonte: Dipartimento della pubblica sicurezza
Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità organizzativa Privazione della libertà e persone 
migranti

Tabella 1.24 - Numero complessivo delle persone rimpatriate divise per provincia 
Periodo 1.1.2021-30.4.2021

Grafico 1.4 Numero complessivo delle persone rimpatriate suddivise per 
tipologia di provvedimento. Periodo 1.1.2021-30.4.2021

Espulsi con Provvedimento 
dell' Autorità giudiziaria

15,13%

Espulsi con Provvedimento 
di P.S.

53,14%

Respingimenti del Questore
31,54%

Espulsi con Provvedimento 
del Ministro

0,18%
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Paese

Egitto
Georgia *
Tunisia
Totale

*Voli congiunti Frontex organizzati dalla Germania

Provincia
Ottemperanti 

Ordine 
Questore

Ottemperanti 
partenza 

volontaria
Totale Provincia

Ottemperanti 
Ordine 

Questore

Ottemperanti 
partenza 

volontaria
Totale

Agrigento 1 0 1 Milano 4 5 9
Ancona 2 0 2 Modena 1 0 1
Aosta 1 0 1 Napoli 1 0 1
Arezzo 1 0 1 Padova 2 0 2
Ascoli Piceno 2 0 2 Palermo 1 0 1
Asti 1 0 1 Perugia 2 0 2
Avellino 1 0 1 Prato 5 0 5
Bari 2 0 2 Ragusa 3 0 3
Bergamo 3 3 6 Ravenna 2 1 3
Bologna 1 0 1 Reggio Emilia 1 0 1
Brescia 3 0 3 Rimini 1 2 3
Brindisi 2 0 2 Roma 8 1 9
Cagliari 2 2 4 Rovigo 0 1 1
Caserta 4 0 4 Salerno 1 0 1
Chieti 2 0 2 Sassari 1 0 1
Cosenza 2 0 2 Savona 1 0 1
Cremona 0 1 1 Siena 3 0 3
Cuneo 1 0 1 Siracusa 1 0 1
Firenze 1 1 2 Sondrio 1 0 1
Frosinone 1 0 1 Terni 2 0 2
Genova 1 0 1 Torino 3 1 4
Gorizia 1 0 1 Trapani 1 0 1
Grosseto 2 0 2 Trento 0 2 2
Imperia 2 0 2 Treviso 2 0 2
L'aquila 2 0 2 Trieste 1 1 2
Latina 1 0 1 Udine 2 0 2
Lecce 1 0 1 Varese 3 1 4
Lecco 0 1 1 Verona 0 1 1
Macerata 2 0 2 Vicenza 0 1 1
Matera 1 0 1

99 25 124

Fonte: Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione centrale 
dell'immigrazione e della polizia delle frontiere

Fonte: Dipartimento della pubblica sicurezza

Tabella 1.25  - Voli charter  di rimpatrio forzato - Periodo 1.1.2021 - 30.4.2021

Numero voli

3
3

25
31

Numero persone 
rimpatriate

62
12
592
666

Tabella 1.26 - Persone ottemperanti suddivise per Provincia - Periodo 1.1.2021-
30.4.2021

Totale
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Albania 1.071 Guinea 2

Brasile 50 Israele 2

Tunisia 48 Libia 2

Ucraina 39 Serbia 2

Georgia 35 Siria 2

Federazione Russa 28 Sudafrica 2

Turchia 29 Venezuela 2

Marocco 21 Armenia 1

Moldavia 18 Benin 1

Egitto 16 Bosnia-Erzegovina 1

Kosovo 12 Cameroun 1

Pakistan 11 Cile 1

Stati Uniti d'America 11 Comore 1

India 10 Eritrea 1

Argentina 8 Etiopia 1

Senegal 7 Filippine 1

Corea del Sud 6 Gambia 1

Repubblica di Macedonia del Nord 6 Giappone 1

Bangladesh 5 Iran 1

Ghana 6 Kirghizistan 1

Afghanistan 4 Kuwait 1

Bielorussia 4 Macedonia 1

Sri Lanka 4 Repubblica del Congo 1

Australia 3 Repubblica Domenicana 1

Montenegro 3 Santa Lucia 1

Nigeria 3 Svizzera 1

Cina 2 Thailandia 1

Filippine 2 Togo 1

Ghana 2

Totale 1.499

Paese Totale Paese Totale 

Tabella 1.27 - Numero complessivo delle persone respinte suddivise per 

nazionalità - Periodo 1.1.2021 - 30.4.2021

Fonte: Dipartimento della pubblica sicurezza

Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità organizzativa Privazione della libertà e persone 

migranti
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Aerea Marittima
Dato 

aggregato

Commissariato di P.S. di Chioggia - Ufficio con attribuzioni di frontiera marittima -- 3 --

Questura di Ravenna - Ufficio con attribuzioni di frontiera marittima -- 11 --

Settore Polizia di Frontiera Limone Piemonte Ufficio Polizia di Frontiera aerea di Cuneo 3 -- --

Ufficio Polizia di Frontiera presso lo scalo aereo di Bologna 123 -- --

Ufficio Polizia di Frontiera presso lo scalo aereo di Ciampino 6 -- --

Ufficio Polizia di Frontiera presso lo scalo aereo di Fiumicino 194 -- --

Ufficio Polizia di Frontiera presso lo scalo aereo di Milano Malpensa 247 -- --

Ufficio Polizia di Frontiera presso lo scalo aereo di Napoli 4 -- --

Ufficio Polizia di Frontiera presso lo scalo aereo di Orio al Serio 94 -- --

Ufficio Polizia di Frontiera presso lo scalo aereo di Parma 1 -- --

Ufficio Polizia di Frontiera presso lo scalo aereo di Pisa 15 -- --

Ufficio Polizia di Frontiera presso lo scalo aereo di Verona 42 -- --

Ufficio Polizia di Frontiera presso lo scalo aereo e marittimo di Ancona -- -- 89

Ufficio Polizia di Frontiera presso lo scalo aereo e marittimo di Bari -- -- 471

Ufficio Polizia di Frontiera presso lo scalo aereo e marittimo di Brindisi -- -- 46

Ufficio Polizia di Frontiera presso lo scalo aereo e marittimo di Catania -- -- 1

Ufficio Polizia di Frontiera presso lo scalo aereo e marittimo di Genova -- -- 12

Ufficio Polizia di Frontiera presso lo scalo aereo e marittimo di Ronchi dei Legionari -- -- 4

Ufficio Polizia di Frontiera presso lo scalo aereo e marittimo di Salerno -- -- 5

Ufficio Polizia di Frontiera presso lo scalo aereo e marittimo di Trapani -- -- 9

Ufficio Polizia di Frontiera presso lo scalo aereo e marittimo di Venezia -- -- 68

Ufficio Polizia di Frontiera presso lo scalo marittimo di Civitavecchia -- 3 --

Ufficio Polizia di Frontiera presso lo scalo marittimo di La Spezia -- 2 --

Ufficio Polizia di Frontiera presso lo scalo marittimo di Livorno -- 3 --

Ufficio Polizia di Frontiera presso lo scalo marittimo di Palermo -- 17 --

Ufficio Polizia di Frontiera presso lo scalo marittimo di Savona -- 2 --

Ufficio Polizia di Frontiera presso lo scalo marittimo di Siracusa -- 1 --

Ufficio Polizia di Frontiera presso lo scalo marittimo di Trieste -- 23 --

Totale 729 65 705

Ufficio di Polizia

Tipologia di frontiera

Fonte: Dipartimento della pubblica sicurezza

Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità organizzativa Privazione della libertà e persone migranti

Tabella 1.28 - Numero complessivo delle persone respinte presso i valichi di frontiera suddivise 

per Ufficio di Polizia - Periodo 1.1.2021- 30.4.2021

primi mesi 2021
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e 

2.
1.

 P
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i

Tabella 2.1.1 - Popolazione detenuta: presenti, ingressi e uscite - Storico anni 2016-2020

Anno
Popolazione detenuta 

presente alla fine 
dell'anno

Ingressi dalla libertà nel corso 
dellʼanno

Usciti in libertà nel corso 
dellʼanno 

Differenza tra 
ingressi e uscite  

rilevamento 
nell'anno

2016 54.653 47.342 36.330 11.012

2017 57.608 48.144 36.332 11.812

2018 59.655 47.257 36.684 10.573

2019 60.769 46.201 35.946 10.225

2020 53.364 35.280 31.555 3.725

Fonte: Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria
Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità organizzativa Privazione della libertà in ambito penale

Grafico 2.1.1 - Popolazione detenuta: presenti, ingressi e uscite - Storico anni 2016-2020

Fonte: Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria
Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità organizzativa Privazione della libertà in ambito penale

54.653 57.608 59.655 60.769
53.364

47.342 48.144 47.257 46.201

35.280

36.330 36.332 36.684 35.946

31.555

11.012 11.812 10.573 10.225

3.725

2016 2017 2018 2019 2020

Popolazione detenuta presente alla fine dell'anno Ingressi dalla libertà nel corso dell’anno

Usciti in libertà nel corso dell’anno Differenza tra ingressi e uscite  rilevamento nell'anno



Garante Nazionale
dei diritti delle persone 
private della libertà 
personale
Relazione 
al Parlamento 
Appendice

25

Continente Area geografica 2016 2017 2018 2019 2020
UE 3.536 3.387 3.338 3.129 2.691

Ex Jugoslavia 673 715 720 683 573
Albania 2.429 2.598 2.568 2.402 1.956

Altri Paesi Europa 530 587 603 635 570
Totale Europa 7.168 7.287 7.229 6.849 5.790

Tunisia 1.998 2.112 2.070 2.020 1.775
Marocco 3.283 3.703 3.751 3.651 3.308
Algeria 408 461 489 478 450
Nigeria 904 1.125 1.463 1.665 1.451

Altri Paesi Africa 2.437 2.578 2.725 2.599 2.277
Totale Africa 9.030 9.979 10.498 10.413 9.261
Medio oriente 233 237 205 201 170

Altri Paesi Asia 1.085 1.120 1.208 1.282 1.141
Totale Asia 1.318 1.357 1.413 1.483 1.311

Nord 24 22 23 19 21
Centro 271 274 260 264 240

Sud 781 800 804 841 703
Totale America 1.076 1.096 1.087 1.124 964

Altro Totale Altro 29 26 28 19 18
18.621 19.745 20.255 19.888 17.344

Fonte: Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria
Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità organizzativa Privazione della libertà in ambito penale

Grafico 2.1.2 - Detenuti stranieri presenti per area geografica - Serie storica anni 2016-2020

Fonte: Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria
Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità organizzativa Privazione della libertà in ambito penale

Tabella 2.1.2 - Detenuti stranieri presenti per area geografica - Serie storica anni 2016-2020
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Relazione al Parlamento 2021 
Mappe e dati

Anno 18-20 
anni

21-24 
anni

25-29 
anni

30-34 
anni

35-39 
anni

40-44 
anni

45-49 
anni

50-59 
anni

60-69 
anni

     = o  > 
di 70 
anni

Non 
rilevato Totale

2018 925 3.550 7.283 8.469 8.855 8.255 7.639 9.962 3.824 881 12 59.655

% 1,55 5,95 12,21 14,20 14,84 13,84 12,81 16,70 6,41 1,48 0,02 100%

2019 871 3506 7110 8615 8702 8511 7729 10504 4230 986 5 60769

% 1,43 5,77 11,70 14,18 14,32 14,01 12,72 17,29 6,96 1.5 0,01 100%

2020 584 2.993 5.920 7.493 7.757 7.492 6.984 9.504 3.779 851 7 53.364

% 1,09 5,61 11,09 14,04 14,54 14,04 13,09 17,82 7,08 1,59 0,01 100%

Grafico 2.1.3  - Detenuti distinti per classi di età - Anni 2018-2020

Fonte: Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria
Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità organizzativa Privazione della libertà in ambito penale

Fonte: Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria
Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità organizzativa Privazione della libertà in ambito penale

Tabella 2.1.3 - Detenuti distinti per classi di età - Anni 2018-2020
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Tabella 2.1.4 - Andamento della popolazione detenuta. Anni 2020-2021

Mese/Anno Presenze a fine 
periodo

Ingressi
dalla

libertà

Usciti
in

libertà
1 gennaio 2020 60.971 3.664 3.123
1 febbraio 2020 61.230 3.898 3.118
1 marzo 2020 57.846 2.071 2.738
1 aprile 2020 53.904 1.578 2.393
1 maggio 2020 53.387 2.722 2.680
1 giugno 2020 53.579 3.268 2.939
1 luglio 2020 53.619 3.624 3.141
1 agosto 2020 53.921 2.460 2.105
1 settembre 2020 54.277 2.953 2.362
1 ottobre 2020 54.868 3.652 2.510
1 novembre 2020 54.368 2.782 2.187
1 dicembre 2020 53.364 2.608 2.259
1 gennaio 2021 53.329 2.782 2.242
1 febbraio 2021 53.697 3.194 2.238
1 marzo 2021 53.509 3.163 2.302
1 aprile 2021 53.608 3.276 2.183

Fonte: Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria
Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità organizzativa Privazione della libertà in ambito penale

Grafico 2.1.4 - Andamento della popolazione detenuta. Anni 2020-2021

Fonte: Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria
Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità organizzativa Privazione della libertà in ambito penale
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Relazione al Parlamento 2021 
Mappe e dati

 Tabella 2.1.5 - Capienza e detenuti presenti - Dati al  26.4.2021

Regione Capienza regolamentare Capienza effettiva Presenti in archivio Presenti in camera

Abruzzo 1.658 1.637 1.634 1.587
Basilicata 401 290 378 373
Calabria 2.704 2.657 2.570 2.519
Campania 6.087 5.910 6.527 6.383
Emilia Romagna 2.993 2.831 3.263 3.206
Friuli Venezia Giulia 467 460 635 644
Lazio 5.230 4.809 5.611 5.516
Liguria 1.120 1.118 1.310 1.277
Lombardia 6.146 5.796 7.789 7.712
Marche 846 739 829 810
Molise 271 271 341 324
Piemonte 3.918 3.569 4.109 4.044
Puglia 3.283 2.992 3.573 3.521
Sardegna 2.606 2.375 2.008 1.591
Sicilia 6.447 5.820 5.770 5.659
Toscana 3.097 2.694 3.087 2.969
Trentino Alto Adige 498 490 406 406
Umbria 1.330 1.296 1.300 1.293
Val d'Aosta 177 177 166 165
Veneto 1.907 1.841 2.313 2.267
Totale 51.186 47.772 53.619 52.266

Fonte: Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria
Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità organizzativa Privazione della libertà in ambito penale

Tabella 2.1.6 - Detenuti presenti per durata della pena inflitta e residua - Dati al 26.4.2021

Periodo di detenzione

Meno di 3 anni

Tra 3 a 10 anni

Oltre 10 anni

Ergastolo

Fonte: Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria
Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità organizzativa Privazione della libertà in ambito penale

Grafico  2.1.5 - Detenuti presenti per durata della pena inflitta e residua - Dati al 26.4.2021

Fonte: Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria
Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità organizzativa Privazione della libertà in ambito penale
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Tabella 2.1.7 - Detenuti ergastolani presenti al 28 aprile 2020 con ascritti
reati di cui all'art. 4 bis  o.p., distinti per regione di detenzione

con ascritti reati di cui 
all'art. 4 bis o.p.

senza reati di cui 
all'art. 4 bis  o.p. Totale

Abruzzo 183 7 190
Basilicata 5 2 7
Calabria 50 18 68
Campania 47 21 68
Emilia Romagna 136 46 182
Friuli Venezia Giulia 10 0 10
Lazio 67 39 106
Liguria 2 5 7
Lombardia 181 105 286
Marche 27 4 31
Molise 10 5 15
Piemonte 134 36 170
Puglia 15 23 38
sardegna 160 37 197
Sicilia 32 50 82
Toscana 84 75 159
Trentino 0 0 0
Umbria 86 7 93
Valle d'Aosta 1 0 1
Veneto 29 40 69
Totale detenuti ergastolani 1.259 520 1.779

Fonte: Dipartimento dellʼAmministrazione penitenziaria
Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità organizzativa Privazione della libertà in ambito penale

Tabella 2.1.8 - Uscite in liberazione condizionale di detenuti ergastolani*
dal 2019 al 2021**

Anno Numero
2019 1
2020 4

2021** 0
Totale 5

Fonte: Dipartimento dellʼAmministrazione penitenziaria
Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità organizzativa Privazione della libertà in ambito penale

(**) Il dato del 2021 è relativo al periodo fino a marzo 2021

(*) Il dato potrebbe essere sottostimato a causa di una modifica della data di scarcerazione definitiva, 
avvenuta successivamente all'uscita dall'Istituto. Tale modifica provocherebbe la perdita dell'informazione 
circa la condizione di ergastolano

Regione di detenzione
Detenuti ergastolani
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Relazione al Parlamento 2021 
Mappe e dati

Tabella 2.1.9 - Sezioni e presenti isolamento. Dati al 30.4.2021

Femminili Maschili Donne Uomini
Piemonte - Liguria - Valle d'Aosta 2 11 0 21
Lombardia 1 6 0 23
Emilia Romagna - Marche 3 11 4 47
Veneto - Friuli V.G. - Trentino A.A. 0 6 0 12
Toscana - Umbria 2 14 1 31
Lazio - Abruzzo - Molise 3 17 3 68
Campania 2 12 4 69
Calabria 1 2 0 5
Puglia - Basilicata 2 10 0 23
Sicilia 0 10 0 35
Sardegna 0 5 0 9
Totale 16 104 12 343

Fonte: Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria
Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità organizzativa Privazione della libertà in ambito penale

Grafico 2.1.6 - Sezioni e presenti isolamenti. Dati al 30.4.2021

Fonte: Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria
Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità organizzativa Privazione della libertà in ambito penale
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Tabella 2.1.10 - Sezioni "Articolazione per la tutela della salute mentale" e presenti - Dati all'1.3.2021

F M D n. 
camere U n. 

camere F M D n. 
camere U n. 

camere

Pescara - Casa circondariale - 1 - - 8 4 - - - - - -

Vasto - Casa lavoro - 1 - - 0 3 - - - - - -

Catanzaro - Casa circondariale - 1 - - 9 10 - 1 - - 1 1

Reggio Calabria "G.Panzera" - Casa circondariale - 1 - - 2 5 - - - - - -

Benevento - Casa circondariale - 1 - - 5 4 - - - - - -

Napoli Secondigliano - Casa circondariale - 1 - - 18 18 - - - - - -

Pozzuoli - Casa circondariale femminile 1 - 7 2 - - - - - - - -

Salerno - Casa circondariale - 1 - - 8 5 - - - - - -

Santa Maria C.V. - Casa circondariale - 1 - - 19 12 - 1 - - 3 1

Sant'Angelo dei Lombardi - Casa di reclusione - 1 - - 1 5 - - - - - -

Bologna - Casa circondariale 1 - 2 4 - - 1 - 1 - - 1

Piacenza - Casa circondariale - 1 - - 5 5 - - - - - -

Reggio Emilia - Istituti penitenziari - 1 - - 43 43 - - - - - -

Civitavecchia - Casa circondariale 1 - - 2 - - - - - - - -

Roma - Rebibbia Nuovo complesso - 1 - - 4 3 - - - - - -

Roma  Regina Coeli - Casa circondariale - 1 - - 2 2 - - - - - -

Velletri - Casa circondariale - 1 - - 4 3 - 1 - - 1 1

Viterbo - Casa circondariale - 1 - - 0 2 - - - - - -

Liguria Genova Marassi - Casa circondariale - 1 - - 1 2 - 1 - - 1 1

Monza - Casa circondariale - 1 - - 1 8 - - - - - -

Pavia - Casa circondariale - 1 - - 19 11 - - - - - -

Marche Ascoli Piceno - Casa circondariale - 1 - - 3 4 - - - - - -

Piemonte Torino - G. Lorusso - Casa circondariale 1 2 2 2 9 12 - - - - - -

Puglia Lecce -  Casa circondariale - 1 - - 5 10 - 1 - - 1 1

Sardegna Cagliari - Casa circondariale - - - - - - - 1 - - 3 3

Barcellona P. G. - Casa circondariale 1 1 10 7 59 26 - 1 - - 2 2

Palermo  "Pagliarelli " - Casa circondariale - 1 - - 6 6 - - - - - -

Firenze - Sollicciano - Casa circondariale - 1 - - 9 8 - - - - - -

Livorno - Casa circondariale - 1 - - 15 28 - - - - - -

Umbria Spoleto - Casa reclusione - 1 - - 2 5 - 1 - - 1 1

Belluno - Casa circondariale - 1 - - 5 6 - - - - - -

Verona - Casa circondariale - 1 - - - 5 - - - - - -

5 29 21 17 262 255 1 8 1 - 13 12

n. Sezioni Presenti n. Sezioni 
Disabili Disabili presenti 

Fonte: Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria
Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità organizzativa Privazione della libertà in ambito penale

Regioni

Totale nazionale

Sicilia

Toscana

Veneto

Abruzzo

Calabria

Campania

Emilia Romagna

Lazio

Lombardia

Istituti

Articolazione Salute Mentale 
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Relazione al Parlamento 2021 
Mappe e dati

Dati all'1.3.2021 

Istituti Totale internati 
Vasto - Casa lavoro 80
Castelfranco Emilia - Casa di reclusione - sezione: internati casa lavoro - Internati-casa lavoro 50
Aversa - Casa di reclusione - Internati casa lavoro 28
Barcellona Pozzo di Gotto - Casa circondariale - Internati-casa lavoro 25
Isili - Casa di reclusione - Internati-colonia agricola 18
Venezia - Casa di reclusione femminile - Internate-casa lavoro femminile e casa lavoro colonia agricola 5
Trani - Casa di reclusione femminile - Internate casa lavoro femminile 4
Tolmezzo - Casa circondariale - Internati-casa lavoro 3

Totale 213

Fonte: Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria
Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità organizzativa Privazione della libertà in ambito penale

Fonte: Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria
Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità organizzativa Privazione della libertà in ambito penale

Tabella 2.1.11  - Internati presenti in Istituti per sezioni Casa lavoro e Colonia agricola.

Dati all'1.3.2021 
Grafico 2.1.7  - Internati presenti in Istituti per sezioni Casa lavoro e Colonia agricola.
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Tabella 2.1.12 - Internati presenti per nazionalità e genere. Dati all'1.3.2021

Italiani Stranieri Uomini Donne
Trani - Casa di reclusione femminile 3 1 - 4

Tolmezzo - Casa circondariale 3 - 3 -

Venezia - Casa di reclusione femminile 3 2 - 5

Isili - Casa di reclusione 15 3 18 -

Barcellona Pozzo di Gotto - Casa circondariale 21 4 25 -

Aversa - Casa di reclusione 27 1 28 -

Castelfranco Emilia - Casa di reclusione 35 15 50 -

Vasto - Casa lavoro 66 14 80 -

Totale 173 40 204 9

Fonte: Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria
Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità organizzativa Privazione della libertà in ambito penale

Grafico 2.1.8 - Internati presenti per nazionalità e genere. Dati all'1.3.2021

Fonte: Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria
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Relazione al Parlamento 2021 
Mappe e dati

Tabella 2.1.13 - Eventi critici adulti andamento periodico anni 2017-2021. Dati al 26.3.2021

Eventi critici 2017 2018 2019 2020 2021
Atti di aggressione 3.664 3.821 4.427 3.967 856
Aggressioni fisiche al personale di polizia penitenziaria 587 680 827 837 183
Atto di contenimento 305 436 488 642 154
Autolesionismo 9.442 10.368 11.261 11.315 2.461
Infrazione disciplinare 6.754 8.577 9.687 10.101 2.420
Isolamento disciplinare 1.946 2.367 1.908 1.520 293
Isolamento sanitario 501 456 425 15.381 6.670
Manifestazione di protesta collettiva 1.089 1.082 1.188 2.012 214
Manifestazioni di protesta 10.427 11.178 12.146 13.792 3.000
Rivolte 2 1 2 23 1
Invio urgente in ospedale 10.185 11.017 12.361 9.224 1.968
Suicidi 50 64 55 61 11

Tentati suicidi 1.132 1.197 1.507 1.480 305

Percosse riferite all'atto dell'arresto 0 0 248 157 26

Fonte: Dipartimento dellʼAmministrazione penitenziaria
Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità organizzativa Privazione della libertà in ambito penale

Grafico 2.1.9 - Eventi critici adulti andamento periodico anni 2017-2021. Dati al 26.3.2021

Fonte: Dipartimento dellʼAmministrazione penitenziaria
Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità organizzativa Privazione della libertà in ambito penale
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Tabella 2.1.15 - Suicidi anno 2020 [62]

Istituto penitenziario Sesso Nazionalità Età Sezione detentiva decesso Posizione giuridica
Cc Monza M Italia 41 Circondariale a custodia aperta Mista con  definitivo
Cc Voghera M Italia 53 Disabili - AS 3 In attesa di I° giudizio
Cc Torino M Estero 38 Prima accoglienza Definitivo*
Cc Santa Maria Capua Vetere M Estero 29 Circondariale ordinaria Definitivo
Cc Pavia M Estero 28 Protetti - Promiscua a custodia aperta In attesa di I° giudizio
Cc Modena M Estero 31 Circondariale a custodia aperta In attesa di I° giudizio
Cc Sassari F Italia 41 Circondariale a custodia aperta femminile Definitivo
Cc Pavia M Estero 54 Protetti - Promiscua a custodia aperta Definitivo
Cc Treviso M Italia 39 Circondariale a custodia aperta Definitivo
Cc Cremona M Estero 29 Circondariale a custodia aperta Definitivo*
Cc Agrigento M Italia 61 Circondariale ordinaria Definitivo
Cc Napoli 'Secondigliano' M Italia 39 Reparto infermeria **
Cc Novara M Estero 24 Transito - Ricoverato ospedale civile *
Cr Porto azzurro M Italia 55 Reclusione a custodia aperta Definitivo
Cc Reggio Emilia M Italia 36 Dimittendi Definitivo
Cc Siracusa M Italia 33 Protetti Definitivo
Cc Roma Rebibbia M Estero 42 Circondariale - Art. 32 Dpr 230/2000 Appellante*
Cr Aversa M Estero 33 Reclusione a custodia aperta Definitivo
Cc Piacenza M Estero 32 Circondariale - Isolamento Definitivo*
Cr  Asti M Italia 49 Reclusione - Isolamento sanitario In attesa di I° giudizio
Cc Siena M Italia 33 Custodia attenuata In attesa di I° giudizio
Cc Prato M Estero 29 Protetti - Riprovazione sociale a custodia aperta Appellante
Cc Roma Rebibbia M Estero 43 Circondariale - Isolamento sanitario Ricorrente
Cc Roma 'Regina Coeli' M Estero 25 Circondariale a custodia aperta In attesa di I° giudizio
Cc Firenze 'Sollicciano' M Italia 55 Collaboratori di giustizia **
Cc Napoli 'Poggioreale' M Italia 40 Protetti - Riprovazione sociale a custodia aperta Ricorrente
Cc Como M Estero 25 Circondariale ordinaria Definitivo
Cc Cosenza M Estero 37 Circondariale ordinaria Ricorrente*
Cc Vicenza M Italia 39 Circondariale ordinaria Definitivo
Cc Santa Maria Capua Vetere M Italia 42 Circondariale ordinaria In attesa di I° giudizio
Cc Napoli 'Poggioreale' M Italia 41 Circondariale ordinaria In attesa di I° giudizio
Cc Busto Arsizio M Estero 32 Circondariale ordinaria Definitivo
Cc Como M Estero 23 Circondariale - Infermeria In attesa di I° giudizio
Cc Salerno M Italia 26 Circondariale ordinaria In attesa di I° giudizio
Cc Fermo M Estero 24 Reclusione a custodia aperta Ricorrente
Cc Palermo 'Pagliarelli' M Italia 51 Circondariale - Infermeria In attesa di I° giudizio
Cc Rovigo M Estero 47 Circondariale a custodia aperta In attesa di I° giudizio
Cc Caltagirone M Italia 51 Prima accoglienza In attesa di I° giudizio
Cc Lecce M Italia 84 Reclusione - Infermeria Definitivo
Cc Palermo 'Pagliarelli' M Italia 46 Protetti - Promiscua In attesa di I° giudizio
Cc Teramo M Italia 64 Articolo 21 o.p. Definitivo
Cc Benevento M Estero 35 Protetti - Riprovazione sociale a custodia aperta Definitivo
Cc Como M Italia 24 Circondariale - Art. 32 Dpr 230/2000 Definitivo
Cc Mantova M Italia 41 Protetti - Promiscua a custodia aperta In attesa di I° giudizio
Cc Castrovillari M Estero 38 Protetti - Riprovazione sociale a custodia aperta In attesa di I° giudizio
Cc Bologna M Estero 42 Circondariale - Infermeria In attesa di I° giudizio*
Cc Roma Rebibbia M Italia 30 Circondariale - Art. 32 Dpr 230/2000 Definitivo
Cc Brescia 'Canton Monbello' M Estero 23 Circondariale - Isolamento sanitario Definitivo
CcVarese M Italia 44 Circondariale a custodia aperta In attesa di I° giudizio
Cc Benevento M Italia 23 Circondariale ordinaria Definitivo
Cc Roma 'Regina Coeli' M Italia 36 Prima accoglienza Mista senza  definitivo*
Cr Padova M Estero 39 Reclusione a custodia aperta Definitivo*
Cc Milano 'San Vittore' M Estero 33 Circondariale - infermeria Definitivo
II.PP. Parma M Estero 37 Circondariale a custodia aperta Mista con  definitivo*
Cr Spoleto M Italia 40 Transito Ricorrente
Cc Verona M Estero 24 Circondariale - Art. 32 Dpr 230/2000 In attesa di I° giudizio*
Cc Ivrea M Estero 40 Circondariale - Isolamento sanitario In attesa di I° giudizio
Cc Brescia 'Canton Monbello' M Estero 28 Circondariale a custodia aperta In attesa di I° giudizio*
Cc Busto Arsizio M Italia 68 Circondariale - Infermeria Ricorrente
Cc Genova 'Pontedecimo' M Estero 38 Circondariale - Art. 32 Dpr 230/2000 Definitivo
Cc Bergamo M Estero 31 Circondariale - Art. 32 Dpr 230/2000 Definitivo
Cc Cagliari M Estero 81 Circondariale a custodia aperta Definitivo

* Persone detenute senza fissa dimora
** Dato mancante
Fonte: Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria
Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità organizzazione Privazione della libertà in ambito penale
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Tabella 2.1.16 - Analisi suicidi anno 2020 Grafico 2.1.11 - Suicidi per classe di età - Anno 2020

Nel 2020 i suicidi  sono stati 62 

Età
L'età media delle persone detenute che si sono suicidate  
è di 39 anni  (le  persone  più giovani, suicidatesi nella 
Casa circondariale di Benevento, Brescia Canton 
Monbello e Como, avevano anni 23; quella più anziana 
suicidatasi nella Casa circondariale di Lecce aveva  84 
anni).

Nazionalità Grafico 2.12  - Suicidi per genere e nazionalità - Anno 2020
30 detenuti italiani
32 detenuti stranieri 

Genere
61 uomini 
1 donna

Luogo decesso
57 Case circondariali
5 Case di reclusione

Istituti penitenziari con il più alto numero di suicidi Grafico 2.1.13 - Suicidi anno 2020 - Luoghi del decesso
3 Casa circondariale di Como    
3 Casa circondariale di Roma Rebibbia
2 Casa circondariale di Busto Arsizio
2 Casa circondariale di Brescia Canton Monbello
2 Casa circondariale Napoli "Poggioreale"
2 Casa circondariale di Pavia
2 Casa circondariale di Palermo 'Pagliarelli'
2 Casa circondariale di Roma "Regina Coeli"
2 Casa circondariale di Roma Rebibbia
2 Casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere

Suicidi nel 2021: 19 al 3.5.2021

Fonte: Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria
Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità organizzativa Privazione della libertà in ambito penale

Istituti:  
Casa circondariale di Cagliari (2)
Casa circondariale di Vasto (2)
Casa circondariale di Genova Marassi
Casa circondariale di Potenza
Casa circondariale di Catanzaro
Casa circondariale di Opera - Milano
Casa circondariale - Reclusione di Bollate - Milano
Casa circondariale - Reclusione di Padova
Casa circondariale di Modena 
Casa circondariale di Monza
Casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere
Casa circondariale di Cuneo
Casa circondariale di Bari
Casa circondariale di Foggia 
Casa circondariale di Avellino
Casa circondariale di Taranto
Casa circondariale di Vicenza

Età media: 44

Modalità: 84% per impiccamento - 11% per asfissia -
5% per  lesioni vene
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* segue
Sezione detentiva in cui è avvenuto il decesso Grafico 2.1.14 - Suicidi anno 2020 - Sezioni detentive del decesso
10 Circondariale a custodia aperta 
10 Circondariale ordinaria
6 Circondariale - Art. 32 Dpr 230/2000
5 Circondariale - Infermeria
4 Reclusione a custodia aperta
3 Circondariale - Isolamento sanitario
3 Prima accoglienza
3 Protetti - Promiscua a custodia aperta
3 Protetti - Riprovazione sociale a custodia aperta
2 Transito 
1 Articolo 21 o.p. 
1 Circondariale - Isolamento
1 Circondariale a custodia aperta femminile
1 Collaboratori di giustizia 
1 Custodia attenuata
1 Dimittendi
1 Disabili - AS 3
1 Protetti - Riprovazione sociale a custodia aperta
1 Protetti
1 Protetti - Promiscua
1 Reclusione - Infermeria
1 Reclusione - Isolamentto sanitario
1 Reparto infermeria

Posizione giuridica Grafico 2.1.15 - Suicidi anno 2020 - Posizione giuridica
27 Definitivi
21 Attesa di primo giudizio
6 Ricorrenti
2 Mista con definitivo
2 Appellanti
1 Mista senza definitivo 
3 Dato mancante

Fine pena Grafico 2.1.16 - Suicidi anno 2020 - Fine pena
24 In attesa di 1° giudizio*
5   Entro l'anno 
9   Meno di 2 anni
16 Da 3 a 5 anni  
8   Oltre 5 anni

Modalità

54 per impiccamento (che è la principale modalità 
adottata), 5 per soffocamento, 1 per lesioni, 1 per 
ustioni, 1 dato mancante

Fonte: Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria
Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità organizzativa Privazione della libertà in ambito penale
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Anno Presenza media 
popolazione detenuta Suicidi Tasso di incidenza dei suicidi

(su base 1.000)

2015 52.966 39 0,74

2016 53.984 40 0,74

2017 56.946 50 0,88

2018 58.372 64 1,1

2019 60.610 55 0,91

2020 55.455 62 1,11

Grafico 2.1.17 - Tasso d'incidenza dei suicidi sulla presenza media della popolazione 
detenuta - Storico anni 2015-2020 

Tabella 2.1.17 - Tasso di incidenza dei suicidi sulla presenza media della popolazione 
detenuta - Storico anni 2015-2020

Fonte: Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria
Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità organizzativa Privazione della libertà in ambito penale

Fonte: Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria
Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità organizzativa Privazione della libertà in ambito penale
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Tabella 2.1.18 - Decessi in carcere - Periodo storico anni 2016-2021*

Anno Suicidi Omicidi Decessi per cause 
naturali

Decessi per cause 
accidentali

2016 40 0 71 1

2017 50 1 78 2

2018 64 0 104 3

2019 55 1 96 1

2020 62 1 93 1

 2021* 11 0 25 0

* Dati al 26.3.2021

Grafico 2.1.18 - Decessi in carcere - Periodo storico anni 2016-2021* 

* Dati al 26.3.2021
Fonte: Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria
Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità organizzativa Privazione della libertà in ambito penale

Fonte: Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria
Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità organizzativa Privazione della libertà in ambito penale
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dall'1.1.2020 al 30.4.2021

Data n° positivi in 
Istituto

n° positivi in 
Ospedale

Totale positivi 
detenuti

n° positivi 
personale

1.1.2021 636 24 660 686
8.1.2021 511 26 537 695
15.1.2021 692 26 718 701
22.1.2021 618 20 638 664
29.1.2021 558 23 581 659
5.2.2021 491 20 511 595
12.2.2021 436 22 458 582
19.2.2021 412 21 433 587
26.2.2021 372 21 393 622
5.3.2021 411 20 431 636
12.3.2021 447 23 470 728
19.3.2021 488 16 504 744
26.3.2021 603 24 627 833
2.4.2021 768 17 785 734
9.4.2021 827 22 849 671
16.4.2021 726 20 746 530
23.4.2021 570 20 590 510
30.4.2021 414 18 432 460

Grafico 2.1.19 - Andamento positività Covid-19 - Rilevazione
dall'1.1.2020 al 30.4.2021

Totale presenze 52.638
Totale vaccinati 18.619

36.939
20.178

4.021
2.151

Tabella 2.1.19 - Andamento positività Covid-19 - Rilevazione

Tabella 2.1.20 - Vaccinazioni al 3.5.2021

Fonte: Dipartimento dell' Amministrazione penitenziaria
Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità operativa Privazione della libertà in ambito penale

Fonte: Ministero della Giustizia                                                                                     
Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità organizzativa Privazione della libertà in ambito penale

Fonte: Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria
Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità orgazizzativa Privazione della libertà in ambito penale
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Tabella 2.2.1 - Minori assegnati durante l'anno - Storico 2018-2021*

Periodo Istituto penale 
minorenni (Ipm)

Centro di prima 
accoglienza (Cpa)

Comunità 
ministeriale Comunità privata

Ufficio dei servizi 
sociali per i 

minorenni (Ussm)
Totale nazionale

2021* 341 156 14 1.463 3.963 5.937

2020 993 561 37 2.586 11.328 15.505

2019 1622 898 64 3.028 11.148 16.760

2018 1838 1.087 55 2.960 12.016 17.956

* Dati al 30.4.2021
Fonte: Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità 
Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità organizzativa Privazione della libertà in ambito penale

Grafico 2.2.1 - Minori assegnati durante l'anno - Storico 2018-2021*

Fonte: Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità 
Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità operativa Privazione della libertà in ambito penale

* Dati al 30.4.2021
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Tabella 2.2.2 - Movimenti trasferiti negli Istituti penali per minorenni - Anno 2020

Acireale 0 6 3 0
Airola 0 4 2 1
Bari 0 15 7 3
Bologna 0 7 12 5
Caltanisetta 0 11 10 0
Catania 0 15 17 1
Catanzaro 0 11 11 0
Firenze 0 18 9 1
Milano 0 21 40 4
Nisida 0 12 8 4
Palermo 0 8 15 4
Pontremoli 0 1 3 1
Potenza 0 12 7 1
Quartucciu 0 4 3 2
Roma 0 15 13 4
Torino 0 14 21 6
Treviso 0 6 12 5

Fonte: Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità
Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità operativa Privazione della libertà in ambito penale

Grafico 2.2.2 - Movimenti trasferiti negli Istituti penali per minorenni - Anno 2020

Fonte: Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità
Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità operativa Privazione della libertà in ambito penale
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Relazione al Parlamento 2021 
Mappe e dati

Tabella 2.2.3 - Tipologia presenti negli Istituti penali per minorenni - Dati al 30.4.2021

Uomini Donne Uomini Donne
Acireale 3 0 7 0
Airola 6 0 19 0
Bari 7 0 6 0
Bologna 9 0 14 0
Caltanisetta 5 0 3 0
Catania 14 0 10 0
Catanzaro 7 0 4 0
Firenze 5 0 9 0
Milano 24 0 11 0
Nisida 9 1 22 2
Palermo 1 0 12 0
Pontremoli 0 4 0 4
Potenza 5 0 4 0
Quartucciu 7 0 5 0
Roma 12 2 17 1
Torino 25 0 11 0
Treviso 8 0 4 0
Totale 147 7 158 7

Fonte: Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità
Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità operativa Privazione della libertà in ambito penale

Grafico 2.2.3 - Tipologia presenti negli Istituti penali per minorenni - Dati al 30.4.2021

Fonte: Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità
Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità operativa Privazione della libertà in ambito penale
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Tabella 2.2.4 - Nazionalità presenti negli Istituti penali per minorenni - Dati al 30.4.2021

italiani stranieri italiani stranieri
Acireale 2 1 4 3
Airola 6 0 16 3
Bari 6 1 3 3
Bologna 4 5 8 6
Caltanisetta 3 2 3 0
Catania 11 3 7 3
Catanzaro 3 4 1 3
Firenze 3 2 3 6
Milano 17 7 5 6
Nisida 10 0 23 1
Palermo 0 1 8 4
Pontremoli 2 2 3 1
Potenza 0 5 1 3
Quartucciu 4 3 3 2
Roma 8 6 8 10
Torino 6 19 7 4
Treviso 5 3 2 2
Totale 90 64 105 60

Fonte: Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità
Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità operativa Privazione della libertà in ambito penale

Grafico 2.2.4 - Nazionalità presenti negli Istituti penali per minorenni - Dati al 30.4.2021

Fonte: Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità
Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità operativa Privazione della libertà in ambito penale
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Relazione al Parlamento 2021 
Mappe e dati

Tabella 2.2.5 - Movimenti ingressi e uscite Istituti penali minorenni - Storico 2018-2021*

Periodo Movimenti Da Cpa/Libertà Da comunità Da domiciliari Affidamento in 
prova Totale nazionale

Entrati 158 86 11 6 261

Usciti 39 111 31 17 198

Entrati 396 249 35 26 706

Usciti 142 394 165 49 750

Entrati 575 377 37 29 1.018

Usciti 247 512 114 75 948

Entrati 591 456 10 0 1.057

Usciti 232 511 123 74 940

* Dati al 30.4.2021
Fonte: Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità 
Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità operativa Privazione della libertà in ambito penale

Grafico 2.2.5 - Movimenti ingressi e uscite Istituti penali minorenni - Storico 2018-2021*

Fonte: Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità 
Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità operativa Privazione della libertà in ambito penale
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Istituti penali per minorenni (Ipm) Autolesionis
mo

Tentato 
suicidio Evasione Azione 

violenta Totale eventi

Acireale 0 0 0 2 2
Airola 3 3 0 0 6
Bari 1 0 0 2 3
Bologna 1 0 0 5 6
Caltanisetta 0 0 0 0 0
Catania 1 1 0 0 2
Catanzaro 0 0 0 0 0
Firenze 0 0 0 0 0
Milano 9 5 0 2 16
Nisida 1 0 0 1 2
Palermo 0 0 0 0 0
Pontremoli 1 1 1 0 3
Potenza 0 0 0 0 0
Quartucciu 0 1 0 0 1
Roma 71 1 1 4 77
Torino 0 0 0 3 3
Treviso 9 0 0 0 9
Totale anno 2020 97 12 2 19 130
Totale anno 2021* 17 6 0 1 24

* Dati al 30.4.2021
Fonte: Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità
Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità operativa Privazione della libertà in ambito penale

Fonte: Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità
Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità operativa Privazione della libertà in ambito penale

Tabella 2.2.6 - Tipologia eventi critici Istituti penali per minorenni - Anno 2020-2021*

Grafico 2.2.6 - Eventi critici Istituti penali per minorenni - Anno 2020
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Relazione al Parlamento 2021 
Mappe e dati
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Tabella 2.3.1 - Detenuti presenti per grado di istruzione - Situazione al 7.5.2021 

Popolazione detenuta presente alla fine 
dell'anno

858
5.194

16.760

4.349

644

578

25.260

*Dato mancante
Fonte: Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria 
Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità organizzativa Privazione della libertà in ambito penale

Grafico 2.3.1 - Detenuti presenti per grado di istruzione - Situazione al 7.5.2021 

Fonte: Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria 
Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità organizzativa Privazione della libertà in ambito penale
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Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne
<16 0 1 2 0 1 1 5
16-18 6 0 38 8 0 1 53
19-24 214 10 391 52 31 2 700
25-30 93 5 498 83 40 5 724
31-40 135 19 674 147 65 3 1.043
41-50 91 12 302 102 28 5 540
51-60 69 9 101 50 13 2 244
>60 22 2 20 14 2 0 60
non indicata 1 1 3 0 0 0 5
Totale 631 59 2.029 456 180 19 3.374

Fonte: Ministero dell'istruzione 
Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità organizzativa Privazione della libertà in ambito penale

Fonte: Ministero dell'istruzione 
Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità organizzativa Privazione della libertà in ambito penale

Tabella 2.3.2 - Detenuti adulti e minori iscritti al corso di 
alfabetizzazione anno scolastico 2019-2020

Grafico 2.3.2 - Detenuti adulti e minori iscritti al corso di 
alfabetizzazione anno scolastico 2019-2020

Corso di alfabetizzazione

Italiana
Nazionalità

Classe di età Totale 
parzialeNon indicataStraniera

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne

Italiana Straniera Non indicata

Nazionalità

<16 16-18 19-24 25-30 31-40 41-50 51-60 >60 non indicata



Garante Nazionale
dei diritti delle persone 

private della libertà 
personale

Relazione 
al Parlamento 

Appendice

50

Relazione al Parlamento 2021 
Mappe e dati

Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne
<16 1 0 5 2 2 0 10
16-18 0 1 29 10 3 0 43
19-24 90 3 344 43 31 1 512
25-30 21 4 593 60 26 2 706
31-40 66 6 797 111 28 5 1.013
41-50 40 3 345 77 12 2 479
51-60 30 6 115 36 4 0 191
>60 17 1 25 14 2 0 59
non indicata 0 0 2 1 0 0 3
Totale 265 24 2.255 354 108 10 3.016

Fonte: Ministero dell'istruzione 

Fonte: Ministero dell'istruzione 
Elaborazione a cura del Garante nazionale-Unità organizzativa Privazione della libertà in ambito penale

Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità organizzativa Privazione della libertà in ambito penale

Grafico 2.3.3 - Detenuti adulti e minori iscritti al corso di 
alfabetizzazione anno scolastico 2020-2021 - Dati al 30.4.2021

Tabella 2.3.3 - Detenuti adulti e minori iscritti al corso di 
alfabetizzazione anno scolastico 2020-2021 - Dati al 30.4.2021
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Tabella 2.3.4 - Detenuti adulti e minori iscritti al primo livello di scolarità
anno scolastico 2019-2020

Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne
<16 8 0 3 1 0 0 12
16-18 14 5 23 1 2 0 45
19-24 112 8 176 12 12 1 321
25-30 124 8 297 21 24 0 474
31-40 241 24 465 45 50 1 826
41-50 259 37 211 41 32 1 581
51-60 131 15 57 5 16 0 224
>60 62 4 10 1 3 0 80
non indicata 1 0 0 0 0 0 1

952 101 1.242 127 139 3 2.564
<16 3 0 2 0 0 0 5
16-18 23 2 8 0 2 0 35
19-24 65 3 43 4 3 0 118
25-30 95 5 71 9 6 0 186
31-40 124 14 89 11 19 1 258
41-50 141 15 50 14 9 0 229
51-60 97 20 13 5 5 0 140
>60 43 33 3 2 2 0 83
non indicata 0 0 0 0 0 0 0

591 92 279 45 46 1 1.054

Fonte: Ministero dell'istruzione
Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità organizzativa Privazione della libertà in ambito penale

Tabella 2.3.5 - Detenuti adulti e minori iscritti al primo livello di scolarità
anno scolastico 2020-2021 - Dati al 30.4.2021

Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne
<16 2 0 0 2 0 1 5
16-18 16 2 14 5 1 1 39
19-24 131 4 177 9 3 0 324
25-30 115 3 255 20 16 3 412
31-40 260 18 427 43 24 0 772
41-50 274 33 190 22 21 1 541
51-60 151 16 51 7 6 1 232
>60 54 7 7 1 1 0 70
non indicata 0 0 0 0 0 0 0

1.003 83 1.121 109 72 7 2.395
<16 6 0 0 0 0 0 6
16-18 53 0 12 0 1 0 66
19-24 89 4 27 1 0 0 121
25-30 115 4 42 4 1 0 166
31-40 200 15 67 7 4 2 295
41-50 175 15 42 11 3 0 246
51-60 105 14 18 7 1 0 145
>60 40 22 3 1 1 0 67
non indicata 1 0 0 0 0 0 1

784 74 211 31 11 2 1.113

Fonte: Ministero dell'istruzione 
Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità organizzativa Privazione della libertà in ambito penale

II periodo

Totale periodo

Classe di etàPeriodi Totale 
parziale

II periodo

I periodo

Totale periodo

Italiana Straniera Non indicata

Corso di secondo livello
Nazionalità

Totale periodo

I periodo

Totale periodo

Corso di secondo livello

Periodi Classe di età Totale 
parzialeItaliana Straniera Non indicata
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Relazione al Parlamento 2021 
Mappe e dati

Tabella 2.3.6 - Detenuti adulti e minori iscritti al secondo livello di scolarità
anno scolastico 2019-2020

Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne
16-18 11 1 2 1 0 0 15
19-24 162 1 69 4 0 0 236
25-30 407 10 113 7 0 0 537
31-40 697 24 223 19 1 0 964
41-50 751 34 105 8 1 0 899
51-60 485 18 46 3 0 0 552
>60 157 3 7 0 0 0 167

2.670 91 565 42 2 0 3.370
16-18 1 0 3 1 0 0 5
19-24 45 1 16 3 0 0 65
25-30 183 3 47 2 0 0 235
31-40 476 9 89 3 0 0 577
41-50 467 9 49 2 0 0 527
51-60 298 1 31 1 0 0 331
>60 138 2 11 0 0 0 151

1.608 25 246 12 0 0 1.891
16-18 0 0 0 0 0 0 0
19-24 18 0 7 0 0 0 25
25-30 45 0 21 0 0 0 66
31-40 134 7 32 0 0 0 173
41-50 141 4 18 0 0 0 163
51-60 86 4 9 0 0 0 99
>60 44 1 1 0 0 0 46

468 16 88 0 0 0 572

Fonte: Ministero dell'istruzione 
Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità organizzativa Privazione della libertà in ambito penale

Tabella 2.3.7 - Detenuti adulti e minori iscritti al secondo livello di scolarità
anno scolastico 2020-2021 - Dati al 30.4.2021

Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne
16-18 0 0 0 0 0 0 0
19-24 127 4 46 2 0 0 179

25-30 323 8 117 6 1 0 455
31-40 567 13 187 8 0 0 775
41-50 538 23 116 7 0 0 684
51-60 373 11 43 1 0 0 428
>60 144 2 5 0 0 0 151

2.072 61 514 24 1 0 2.672
16-18 0 0 0 0 0 0 0
19-24 43 0 20 0 0 0 63
25-30 192 4 58 1 0 0 255
31-40 407 4 104 4 0 0 519
41-50 367 7 64 1 0 0 439
51-60 303 4 33 0 0 0 340
>60 100 1 5 0 0 0 106

1.412 20 284 6 0 0 1.722
16-18 2 0 0 0 0 0 2
19-24 6 0 4 0 0 0 10
25-30 48 0 16 0 0 0 64
31-40 166 5 36 0 0 0 207
41-50 181 2 26 0 0 0 209
51-60 118 0 13 0 0 0 131
>60 61 0 6 0 0 0 67

582 7 101 0 0 0 690

Fonte: Ministero dell'istruzione 
Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità organizzativa Privazione della libertà in ambito penale

Non indicata

Italiana Straniera Non indicata

Corso di secondo livello

Totale 
parziale

Nazionalità

III periodo

Corso di secondo livello
Nazionalità

Totale 
parziale

I periodo

II periodo

Totale periodo

Italiana Straniera

Totale periodo

Totale periodo

Totale periodo

Classe di etàPeriodi

Periodi Classe di età
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II periodo

III periodo

Totale periodo



Garante Nazionale
dei diritti delle persone 
private della libertà 
personale
Relazione 
al Parlamento 
Appendice

53



Garante Nazionale
dei diritti delle persone 

private della libertà 
personale

Relazione 
al Parlamento 

Appendice

54

Relazione al Parlamento 2021 
Mappe e dati

Distinzione per genere Numero iscritti

Uomini 970
Donne 64

Totale persone iscritte 1.034

* Il dato include anche le persone in misura alternativa
Fonte: Conferenza nazionale dei delegati dei Rettori per i Poli universitari penitenziari (Cnupp)
Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità organizzativa Privazione della l ibertà in ambito penale

* Il dato include anche le persone in misura alternativa
Fonte: onferenza nazionale dei delegati dei Rettori per i Poli universitari penitenziari (Cnupp)
Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità organizzativa Privazione della l ibertà in ambito penale

Anno accademico Donne Uomini
Totale studenti detenuti 

iscritti ai percorsi di studio 
univ ersitari*

2020/2021 64 970 1.034
2019/2020 38 882 920
2018/2019 28 768 796

Totali 130 2.620 2.750
* Il dato include anche le persone in misura alternativa
Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità organizzativa Privazione della l ibertà in ambito penale

* Il dato include anche le persone in misura alternativa
Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità organizzativa Privazione della l ibertà in ambito penale

Grafico 2.3.6 - Persone detenute iscritte all'università - Storico

Tabella 2.3.10 - Persone detenute iscritte all'università - Storico

Tabella 2.3.9 - Persone detenute* iscritte all'università - anno accademico 2020-2021

Grafico 2.3.5 - Persone detenute* iscritte all'università - anno accademico 2020-2021
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Ambiti detentiv i Numero iscritti

Media sicurezza 549

Alta sicurezza (As1 + As2 + As3) 355

Regime 41-bis  op 21

Esecuzione penale esterna 109

Totale persone iscritte 1.034

* Il dato include anche le persone in misura alternativa
Fonte: Conferenza nazionale dei delegati dei Rettori per i Poli universitari penitenziari (Cnupp)
Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità organizzativa Privazione della l ibertà in ambito penale

Fonte:  Conferenza nazionale dei delegati dei Rettori per i Poli universitari penitenziari (Cnupp)
Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità organizzativa Privazione della l ibertà in ambito penale

Grafico 2.3.7 - Persone detenute* iscritte all'università per tipologia di esecuzione 
penale - anno accademico 2020-2021

Tabella 2.3.11 - Persone detenute* iscritte all'università per tipologia di esecuzione 
penale - anno accademico 2020-2021
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Relazione al Parlamento 2021 
Mappe e dati

Tipologia di corso di laurea n. Iscritti

Laurea triennale 897
Laurea magistrale 137

Totale iscritti 1.034

* Il dato include anche le persone in misura alternativa
Fonte: Conferenza  nazionale dei delegati dei Rettori per i Poli universitari penitenziari (Cnupp)
Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità organizzativa Privazione della libertà in ambito penale

* Il dato include anche le persone in misura alternativa
Fonte: Conferenza nazionale dei delegati dei Rettori per i Poli universitari penitenziari (Cnupp)
Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità organizzativa Privazione della libertà in ambito penale

Area disciplinare n. Iscritti
Area politico-sociale 264
Area artistico-letteraria 193
Area giuridica 157
Area delle scienze naturali 143
Area psico-pedagogica 76
Area storico-filosofica 74
Area economica 67
Altre aree 60

Totale iscritti 1.034

* Il dato include anche le persone in misura alternativa
Fonte: Conferenza nazionale dei delegati dei Rettori per i Poli universitari penitenziari (Cnupp)
Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità organizzativa Privazione della libertà in ambito penale

* Il dato include anche le persone in misura alternativa
Fonte: Conferenza nazionale dei delegati dei Rettori per i Poli universitari penitenziari (Cnupp)
Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità organizzativa Privazione della libertà in ambito penale

Grafico 2.3.9 - Persone detenute* iscritte per aree disciplinari - anno accademico 2020-2021

Tabella 2.3.13 - Persone detenute* iscritte per aree disciplinari - anno accademico 2020-2021

Tabella 2.3.12 - Persone detenute* iscritte per tipologia di corso di laurea - anno accademico 2020-
2021

Grafico 2.3.8 - Persone detenute* iscritte per tipologia di corso di laurea-  anno accademico 2020-2021
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Università Persone detenute iscritte

Università "Statale" di Milano 114
Università di Napoli 92
Università di Roma Tre 70
Università di Bologna 69
Università di Sassari 63
Università di Padova 60
Università di Pisa 59
Università di Torino 57
Università di Firenze 55
Università "Tor Vergata" di Roma 42
Università "Bicocca" di Milano 40
Università di Siena 40
Università di Perugia 36
Università di Parma 32
Università di Genova 27
Università della Calabria 27
Università "La Sapienza" di Roma 25
Università di Catanzaro 24
Università "Carlo Bo" di Urbino 20
Università del Salento 18
Università di Teramo 13
Università di Cassino e Lazio Meridionale 12
Università di Cagliari 11
Università di Catania 7
Università "Orientale" del Piemonte 4
Università  'Luigi Vanvitelli' della Campania 4
Università di Ferrara 4
Università di Brescia 4
Università di Trento 2
Università di Chieti e Pescara 2
Università per Stranieri di Siena 1

Totale iscritti 1.034

* Il dato include anche le persone in misura alternativa
Fonte:  Conferenza nazionale dei delegati dei Rettori per i Poli universitari penitenziari (Cnupp)
Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità organizzativa Privazione della libertà in ambito penale

Tabella 2.3.14 - Persone detenute* iscritte per università - anno accademico 2020-2021
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Relazione al Parlamento 2021 
Mappe e dati

Istituti penitenziari Numero Istituti penitenziari Enti di formazione

Cc "Rocco D'Amato" di Bologna
Cr di San Gimignano (Siena)
Cr "Rodolfo Morandi", di Saluzzo (Cuneo)
Cc di Lanciano (Chieti)
Cc di Modena
Cc di Prato
Cc "Francesco Di Cataldo", San Vittore, Milano 1 Università degli Studi di Brescia
Cc  "Ettore Scalas" di Cagliari Uta
Cr "Salvatore Soro" di Oristano
Cr Nuoco Complesso di Rossano (Cosenza)
Cc di Paola (Cosenza)
Cc "Sergio Cosmai" di Cosenza 
Cc "Rosa Sisca" di Castrovillari (Cosenza)
Cr "Luigi Daga", di Laureana di Borrello (Reggio C.) 
Cr "Salvatore Soro" di Oristano
Cr 1a casa di Opera (Milano)
Cc "Pasquale Mandato" di Secondigliano (Napoli) 
Cr "Pasquale De Santis" di Porto Azzurro, I. d'Elba (LI)
Cr Opera, 1a casa, di Milano
Carcere Militare di S. Maria Capua Vetere (Caserta)
Cr "Ucciardone-Calogero Di Bona" di Palermo
Cc di Cassino (Frosinone)
Cc "Giuseppe Pagliei" di Frosinone
Cr di Paliano (Frosinone)
Cc di Giarre (Catania)
Cc di Caltagirone (Catania)
Cc di Siracusa 
Cc (Piazza Lanza) di Catania
Cc "Ugo Caridi" di Catanzaro 1 Università degli Studi di Catanzaro
Cc di Pescara 1 Università degli Studi di Chieti-Pescara 
Cc "Costantino Satta" di Ferrara 1 Università degli Studi di Ferrara
Cc di Prato
Cc di Sollicciano (Firenze)
Cc "Mario Gozzini" di Firenze
Cr "Giuseppe Tomasiello" di Alghero
Cc (Piazzale Marassi) di Genova
Cc (Pontedecimo) di Genova
Cr Bollate, 2a casa, di Milano
Cr Opera, 1a casa, di Milano
Cc di Pavia
Cc "Francesco Di Cataldo", San Vittore", Milano
Cr Opera, 1a casa, di Milano
Cr Bollate, 2a casa, di Milano
Cc Nuovo Complesso di Voghera
Cc di Pavia
Cc "Pasquale Mandato", Secondigliano (NA) 1 Università degli Studi "Federico II"  di Napoli
Cr Nuovo Complesso di Padova 
Cc di Padova 
Cc di Rovigo 
Cr di Parma 
Cc di Reggio Emilia 
Cr di Asti
Cr di Spoleto 
Cc di Terni
Cr di Asti
Cr di Alessandria San Michele

3

Università degli Studi di Catania4

Tabella 2.3.15 - Poli universitari o di formazione universitaria attivati negli Istituti penitenziari per adulti o minori anno 
accademico 2020-2021

Università di Bologna

Università degli Studi di Cagliari

Università della Calabria

Università degli Studi "Luigi Vanvitelli" della Campania

Università degli Studi di Cassino e Lazio Meridionale

6

2

8

4

Università degli Studi di Firenze4

Università degli Studi di Genova2

Università degli Studi di Milano4

2 Università degli Studi di Perugia

Università del Piemonte Orientale2

Università degli Studi "Bicocca"  di Milano4

Università di Padova3

3 Università degli Studi di Parma



Garante Nazionale
dei diritti delle persone 
private della libertà 
personale
Relazione 
al Parlamento 
Appendice

59

* segue

Cr di Volterra
Cc di Livorno
Cc di Pisa
Cr "Pasquale De Santis" di Porto Azzurro, I. D'Elba (LI)
Cr di Massa
Cc "Raffaele Cinotti", Nuovo C., Rebibbia di Roma
Cc Rebibbia, 3a casa, di Roma
Cc "Germana Stefanini", Rebibbia femminile, di Roma
Ipm "Casal del Marmo" di Roma
Cc Rebibbia, 3a casa, di Roma
Cc "Germana Stefanini", Rebibbia femminile, di Roma
Cc "Regina Coeli" di Roma
Cc di Latina
Cr Rebibbia di Roma 
Cc di Velletri
Cc "Giuseppe Pagliei" di Frosinone
Cc Nuovo Complesso di Viterbo 
Cc (sez. maschile) di Civitavecchia 
Cc (sez. femminile) di Civitavecchia 
Cc Nuovo Complesso di Rieti
Cc "Germana Stefanini", Rebibbia femminile, di Roma
Cr "Giuseppe Passerini" di Civitavecchia 
Cc Nuovo Complesso di Lecce 
Cc "Carmelo Magli" di Taranto
Cc Nuovo Complesso di Voghera
Cr "Paolo Pittalis" di Tempio Pausania" (SS)
Cr "Giuseppe Tomasiello" di Alghero
Cc di Nuoro 
Cc "Giovanni Bacchiddu" di Sassari
Cr "Salvatore Soro" di Oristano
Cc di L'Aquila
Cc "Rocco D'Amato" di Bologna
Cc di Cuneo 
Cc di Novara
Cr di San Gimignano (Siena)
Cc di Siena
Cc di Livorno
Cc di Prato
Cr di San Gimignano (Siena) 1 Università per stranieri di Siena
Cc di Teramo
Cc di LʼAquila
Cc "Lorusso Cotugno" di Torino 
Cr "Rodolfo Morandi", di Saluzzo (Cuneo)
Cr di Alessandria San Michele
Cc di Velletri
Cc "Spini di Gardolo" di Trento 1 Università degli Studi di Trento
Cr di Fossombrone (Pesaro e Urbino) 1 Università degli Studi "Carlo Bo" di Urbino

Totale numero istituti penitenziari [103] Totale Enti di formazione     [31]

Fonte:  Conferenza nazionale dei delegati dei Rettori per i Poli universitari penitenziari (Cnupp)
Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità organizzativa Privazione della libertà in ambito penale

Università degli Studi di Roma   "Roma Tre"9

Università degli Studi di Teramo2

Università degli Studi di Torino4

Università del Salento3

Università degli Studi Sassari9

Università degli Studi di Siena4

Università di Pisa5

Università degli Studi "Sapienza"  di Roma4

Università degli Studi "Tor Vergata"  di Roma4
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Relazione al Parlamento 2021 
Mappe e dati

Tabella 2.3.16 - Iscrizioni scolastiche negli Istituti penali per i minorenni

Anno scolastico 2019-20* 231
Anno scolastico 2020-21** 235

* Dato rilevato a ottobre 2019
** Dato rilevato a febbraio 2021
Fonte: Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità
Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità organizzativa Privazione della libertà in ambito penale

* Dato rilevato a ottobre 2019
** Dato rilevato a febbraio 2021
Fonte: Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità
Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità organizzativa Privazione della libertà in ambito penale

Attestati di conoscenza della lingua italiana 23

Diplomi di scuola secondaria di I grado 33

Diplomi di scuola secondaria di II grado 4

Certificazioni per percorsi di primo livello ( I e II periodo ) 20

Fonte: Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità
Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità organizzativa Privazione della libertà in ambito penale

Fonte: Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità
Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità organizzativa Privazione della libertà in ambito penale

Grafico 2.3.10 - Iscrizioni scolastiche negli Istituti penali per i minorenni

Tabella 2.3.17 - Titoli conseguiti negli Istituti penali per i minorenni Anno scolastico 2019-2020

Grafico 2.3.11 - Titoli conseguiti negli Istituti penali per i minorenni anno scolastico 2019-2020
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S. Maurizio Canavese

Genova
Macerata Feltria

Caroviglio

Castiglione delle Stiviere

Palombara Sabina - Merope

Palombara Sabina - Minerva

San Nicola Baronia

Pergine Valsugana

Nogara

Maniago

Bra

Udine

Aurisina**

Volterra

Pontecorvo

Vairano Patenora***

Santa Sofia d’Epiro

Mondragone

Caltagirone

Capoterra

Calvi Risolta

Empoli

Sorbolo-Mezzani

Bologna

Rieti*

Subiaco

Ceccano

Naso

Barete

Spinazzola

Pisticci

Regioni senza Rems

Regioni che non aderiscono
al sistema Smop

Rems visitate dal Garante nazionale
Rems polimodulare visitata 
dal Garante nazionale

Rems pubbliche

Rems private

Rems a regime misto

Mappa 3.1 - – Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (Rems) – 
Rilevazione al 15.4.2021

* Rems di prossima apertura
** Rems chiusa per ristrutturazione
*** Rems in dismissione”.

Fonte: Sistema informativo per il monitoraggio del superamento degli Opg (Smop). I dati Smop sono soggetti agli aggiornamenti da parte delle singole Rems 
anche a posteriori rispetto alla data di rilevazione.
Rilevazione del Garante nazionale - Unità operativa Privazione della libertà nell’ambito delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali.
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Relazione al Parlamento 2021 
Mappe e dati

Tabella 3.1 - Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (Rems)

Denominazione Comune Regione

Casa di Cura San Michele Bra (CN) Piemonte

Anton Martin San Maurizio Canavese (TO) Piemonte

Castiglione Castiglione Delle Stiviere (MN) Lombardia

Pergine Valsugana Pergine Valsugana (TN) Trentino Alto Adige

Nogara Nogara (VR) Veneto

Aurisina* Aurisina (TS) Friuli Venezia Giulia

Udine Udine (UD) Friuli Venezia Giulia

Maniago Maniago (PN) Friuli Venezia Giulia

Villa Caterina Genova (GE) Liguria

Casa degli Svizzeri Bologna (BO) Emilia Romagna

Casale di Mezzani Sorbolo Mezzani (PR) Emilia Romagna

Empoli Empoli (FI) Toscana

Padiglione Morel Volterra (PI) Toscana

Casa Badesse Macerata Feltria (PU) Marche

Rieti ** Rieti (RI) Lazio

Pontecorvo Pontecorvo (FR) Lazio

Ceccano Ceccano (FR) Lazio

Castore Subiaco (RM) Lazio

Merope Palombara Sabina (RM) Lazio

Minerva Palombara Sabina (RM) Lazio

Abruzzo-Molise-Barete Barete (AQ) Abruzzo

Mondragone Mondragone (CE) Campania

Calvi Risorta Calvi Risorta (CE) Campania

San Nicola Baronia San Nicola Baronia (AV) Campania

Vairano Patenora*** Vairano Patenora (CE) Campania

Spinazzola Spinazzola (BT) Puglia

Carovigno Carovigno (BR) Puglia

Pisticci Pisticci (MT) Basilicata

Il delfino Santa Sofia d'Epiro (CS) Calabria

Caltagirone Caltagirone (CT) Sicilia

Naso Naso (ME) Sicilia

Capoterra Capoterra (CA) Sardegna

* Chiusa per ristrutturazione al momento della rilevazione

** Rems ancora inattiva, apertura prevista per giugno 2021

*** Rems in dismissione

Fonte:  Sistema informativo per il monitoraggio del superamento degli Opg (Smop)

Rilevazione del Garante nazionale – Unità organizzativa Privazione della libertà nell'ambito delle strutture 

sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali.
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Ingressi Uscite Ingressi Uscite Ingressi Uscite

Abruzzo 14 14 10 7 7 9

Basilicata 3 3 3 3 4 4

Calabria 4 5 8 7 8 9

Campania 42 44 31 37 23 28

Emilia Romagna 17 17 14 15 8 6

Friuli Venezia Giulia 1 2 5 3 - -

Lazio 45 45 38 45 28 46

Liguria 21 19 15 16 14 16

Lombardia 93 79 84 82 66 71

Marche 10 11 30 23 11 12

Piemonte 21 22 22 23 19 17

Puglia 21 21 23 26 13 16

Sardegna 8 8 7 7 6 6

Sicilia 34 27 43 35 12 21

Toscana 8 14 14 11 7 6

Trentino Alto-Adige 8 8 6 8 7 5

Veneto 12 12 12 17 16 12

Totale 362 351 365 365 249 284

REGIONE
Libertà 

vigilata

Revoca 

misure di 

sicurezza

In Servizi e 

strutture per il 

superamento 

degli ospedali 

psichiatrici 

giudiziari

Scarcerazio

ne per fine 

pena 

Altra misura 

(sicurezza/ 

alternativa)

Arresti 

domiciliari

In Istituti 

penitenziari
Espulsione Decesso Altro

Abruzzo 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Basilicata 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0

Calabria 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Campania 20 1 0 2 0 0 2 0 0 0

Emilia Romagna 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Friuli Venezia Giulia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lazio 34 5 0 0 2 0 2 0 1 1

Liguria 5 0 0 0 0 0 0 0 1 4

Lombardia 15 3 0 2 0 0 3 2 1 40

Marche 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Piemonte 6 0 0 0 3 0 0 0 1 3

Puglia 4 1 0 1 3 0 0 0 2 4

Sardegna 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0

Sicilia 20 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Toscana 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5

Trentino Alto-Adige 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Veneto 8 1 0 0 0 1 0 0 0 2

Totale 148 13 0 5 11 1 9 2 6 63

Fonte:  Sistema informativo per il monitoraggio del superamento degli Opg (Smop)

Tabella 3.3 - Numero dimissioni Rems e relative motivazioni - Anno 2020

Rilevazione del Garante nazionale – Unità organizzativa Privazione della libertà nell'ambito delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e 

assistenziali

Rilevazione del Garante nazionale – Unità organizzativa Privazione della libertà nell'ambito delle 

strutture sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali.

Fonte:  Sistema informativo per il monitoraggio del superamento degli Opg (Smop)

Tabella 3.2 - Distribuzione regionale ingressi e uscite ospiti in Rems - Anni 

2018-2020

Regione
2018 2019 2020
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Relazione al Parlamento 2021 
Mappe e dati

Lfe
Libertà 

vigilata
Lfe

Libertà 

vigilata

Totale 195 455 650 22 24 61

Fonte: Sistema informativo per il monitoraggio del superamento degli Opg (Smop)

Fonte:  Sistema informativo per il monitoraggio del superamento degli Opg (Smop)

La durata media di presa in carico si riferisce alla media aritmetica dei giorni di effettiva 

permanenza dei pazienti nelle strutture / servizi selezionati. Sono computate tutte le dimissioni 

avvenute nell'anno selezionato (escludendo le uscite temporanee come  ricoveri e permessi) ed è 

calcolata la durata in giorni dell'intero periodo di presenza nella struttura/servizio a partire dalla 

data di ingresso (anche se avvenuta in anni precedenti). 

Gli eventi considerati sono valorizzati singolarmente anche se hanno interessato più volte la stessa 

persona.

Totale 8.026 7.866 9.241

Trentino Alto-Adige 631 244 376

Veneto 320 843 888

Sicilia 459 489 444

Toscana 493 549 671

Puglia 478 540 595

Sardegna 904 305 724

Marche 604 551 437

Piemonte 395 581 643

Liguria 128 259 285

Lombardia 537 611 711

Friuli Venezia Giulia 813 344 365

Lazio 513 549 728

Campania 353 414 515

Emilia Romagna 385 512 635

Calabria 330 317 300

Abruzzo 383 478 604

Basilicata 300 280 320

REGIONE 2018 2019 2020

2020 57 135 192 7 24

Rilevazione del Garante nazionale - Unità organizzativa Privazione della libertà nell'ambito delle 

strutture sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali.

Rilevazione del Garante nazionale - Unità organizzativa Privazione della libertà nell'ambito delle 

strutture sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali.

Tabella 3.4 - Rems: uscite e reingressi da licenza finale di esperimento 

(lfe) e libertà vigilata - Anni 2018-2020

Tabella 3.5 - Durata media nell'anno del ricovero in Rems (in giorni) - 

Anni 2018-2020

Uscite

Totale

Reingressi

Totale

2018 67 162 229 6 3 9

2019 71 158 229 9 12 21

31
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Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini

Abruzzo - 1 - 7 1 6 - 4 - 1 - - 20

Basilicata - - - - - 4 - 5 - 1 - - 10

Calabria - - - 3 - 9 - 5 - 3 - - 20

Campania - 1 - 8 1 14 - 15 - 2 - - 41

Emilia Romagna - 4 - 4 1 4 2 4 - 2 - - 21

Friuli Venezia Giulia - - - - - 2 - 1 - - 1 - 4

Lazio 1 3 2 13 1 19 3 22 1 2 - 1 68

Liguria - 2 - 8 - 2 1 1 - 4 - 1 19

Lombardia 1 12 3 49 5 27 2 31 3 11 1 4 149

Marche - 2 1 4 1 8 1 4 - 2 - 1 25

Piemonte 1 3 - 11 1 9 2 10 - 1 - 1 24

Puglia 1 2 1 5 1 9 1 8 - 2 - - 30

Sardegna - 1 - 4 - 3 1 5 - 2 - - 17

Sicilia 3 2 2 9 5 11 5 10 1 4 1 - 53

Toscana 1 2 - 8 - 7 1 3 - 6 - - 28

Trentino Alto-Adige - 1 - 4 - 1 - 2 - - - - 10

Veneto - 2 1 10 - 11 - 8 1 4 - 1 38

Totale 8 38 10 147 17 146 19 138 6 47 3 9 577

Abruzzo

Basilicata

Calabria

Campania

Emilia Romagna 

Friuli Venezia Giulia

Lazio

Liguria

Lombardia

Marche

Piemonte

Puglia

Sardegna

Sicilia

Toscana

Trentino Alto-Adige

Veneto

Totale

23 2 25

32

3

258 67 325

Fonte: Sistema informativo per il monitoraggio del superamento degli Opg (Smop)

Rilevazione del Garante nazionale – Unità organizzativa Privazione della libertà nell'ambito delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e 

assistenziali.

7 - 7

13 - 13

1

25

244

-

-

17

19 - 19

9 1 10

11

6

21 - 21

89 27 116

6

36

4 5 9

5 10 15

12

20

2 1 3

30 3 33

1

34

2 5 7

- 6 6

2

10

21 1 22

5 4 9

19

12

Casi di sospensione o 

di trasformazione della 

misura di sicurezza

Art. 206 c.p.

14

Misura di sicurezza 

provvisoria

6 2 8

Art. 212 c.p.

4

-

-

-

-

-

Tabella 3.6 - Distribuzione regionale ospiti presenti nelle Rems per classe d'età e sesso - 

Rilevazione al 15.4.2021

Regione

Fascia d’età

18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 > 65
Totale

2 - 2

Fonte:  Sistema informativo per il monitoraggio del superamento degli Opg (Smop)

Rilevazione del Garante nazionale – Unità organizzativa Privazione della libertà nell'ambito delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e 

assistenziali.

Tabella 3.7 - Distribuzione regionale ospiti presenti nelle Rems per posizione giuridica - Rilevazione 

al 15.4.2021

Regione

Misura di sicurezza definitiva

Art. 222 c.p. Art. 219 c.p. Totale

-

-

-

-

-

7

-

3

3
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Relazione al Parlamento 2021 
Mappe e dati

Regione n. ospiti Ptri Ptri %

Abruzzo 5 2 40%

Basilicata 8 8 100%

Calabria 6 6 100%

Campania 22 1 5%

Emilia Romagna 9 8 89%

Friuli Venezia Giulia 3 3 100%

Lazio 33 27 82%

Liguria 13 4 36%

Lombardia 116 29 25%

Marche 12 7 58%

Piemonte 18 10 55%

Puglia 19 10 53%

Sardegna 10 - -

Sicilia 21 - -

Toscana 25 25 100%

Trentino Alto-Adige 7 7 100%

Veneto 13 - -

Totale 340 147 43%

Rilevazione del Garante nazionale – Unità organizzativa Privazione della libertà nell'ambito delle strutture sanitarie, socio-

sanitarie e assistenziali

Tabella 3.8 - Ospiti in Rems con posizione giuridica definitiva e presenza del Progetto 

terapeutico riabilitativo individuale (Ptri) - Rilevazione al 15.4.2021

Fonte:  Sistema informativo per il monitoraggio del superamento degli Opg (Smop)

Grafico 3.1 - Ospiti in Rems con posizione giuridica definitiva e presenza del Progetto 

terapeutico riabilitativo individuale (Ptri) - Rilevazione al 15.4.2021

Fonte:  Sistema informativo per il monitoraggio del superamento degli Opg (Smop)

Rilevazione del Garante nazionale - Unità organizzativa Privazione della libertà nell'ambito delle strutture 

sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali.
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Regione di residenza Rems Persone in attesa Persone in attesa presso Istituti penitenziari

Piemonte 
San Maurizio Canavese (TO)

San Michele Brà (CN)
34 n. 4 provvisori in C.c. Torino “Lorusso e Cutugno”

Lombardia 
Sistema Polimodulare REMS provvisorie 

di Castiglione delle Stiviere (MN)
61

n. 1 provvisorio in C.c. Monza 

n. 1 provvisori in C.c. Milano San Vittore (REMS della Campania)

n. 1 definitivo presso C.c. Miano San Vittore

n. 1 provvisorio in C.c. Pavia

n. 1 provvisorio in C.c. Brescia

n. 1 provvisorio presso C.c. Cremona

Trentino Alto Adige Polo della Riabilitazione di Pergine (TN) 5

Friuli Venezia Giulia

Aurisina (TS)

Maniago (PN)

Udine

8

Veneto Nogara (VR) 11 n. 1 provvisorio in C.c. Verona

Liguria Genova Prà “Villa Caterina” 29

Emilia Romagna 
“Casa degli Svizzeri” Bologna

“Casale di Mezzani” Parma
31 n. 3 provvisori in C.c. Reggio Emilia

Toscana “Padiglione Morel” Ospedale di Volterra (PI) e REMS Empoli 54

n. 1 provvisorio presso C.c. Lucca

n. 1 provvisorio presso C.c. Livorno

n. 1 provvisorio in C.c. Firenze “Sollicciano”

Umbria “Padiglione Morel” Ospedale di Volterra (PI) 2

Lazio

Pontecorvo (FR)

Ceccano (FR)

Palombara Sabina (RM)

Subiaco (RM)

83

n. 2 provvisori in C.c. Latina

n. 2 provvisori in C.c. Roma Rebibbia

n. 6 provvisorio presso C.c. Roma “Regina Coeli”

n. 2 provvisori presso C.c. Velletri

n. 1 provvisorio presso C.c. Cassino

n. 1 provvisorio presso C.c. Viterbo

n. 1 provvisorio in C.c. F. Roma Rebibbia

n. 1 definitivo in C.c. Roma “Regina Coeli”

Marche Montegrimano Terme (PU)

Abruzzo Barete (AQ) 13

Molise Barete (AQ)

Campania

Mondragone (CE)

San Nicola Baronia (AV)

Calvi Risorta (CE)

Vairano Patenora (CE)

128

n. 1 definitivo presso C.c. Napoli “Secondigliano”

n. 1 provvisorio presso C.c. Salerno

n. 1 provvisori presso C.c. Santa Maria Capua Vetere 

n. 3 provvisori presso C.c. Napoli “Poggioreale”

n. 2 provvisori presso C.P. Napoli “Secondigliano”

n. 1 provvisorio presso C.c. F. Pozzuoli

Puglia
Spinazzola (BT)

Carovigno (BR)
63

n. 6 provvisori e 1 definitivo presso C.c. Foggia

n. 1 provvisori presso C.c. Bari

Basilicata Tinchi - Pisticci (MT) 5

Calabria Santa Sofia d’Epiro (CS) 98

n. 1 provvisorio presso C.c. Cosenza

n. 1 provvisorio presso C.c. Castrovillari

n. 1 provvisorio presso C.c. Reggio Calabria

n. 1 provvisorio presso C.c. Vibo Valentia

n. 1 provvisorio presso C.c. Avellino

Sicilia 
Naso (ME)

Caltagirone (CT)
142

n. 5 provvisori in C.c. Barcellona Pozzo di Gotto

n. 1 provvisori presso C.c. Trapani

n. 1 provvisorio in C.c. Caltagirone

n. 1 provvisorio presso C.c. Messina

n. 1 provvisorio presso C.c. Caltanissetta

Sardegna Capoterra (CA) 3 n. 1 provvisorio presso C.c. Sassari

Totale 770 65

Fonte: Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria

Tabella 3.9 - Persone con provvedimenti di applicazione della misura di sicurezza detentiva* - in via provvisoria o in via definitiva - in 

attesa di ricovero in Rems rilevazione del 19.4.2021

* Provvedimenti emessi dall’Autorità giudiziaria di applicazione della misura di sicurezza detentiva – in via definitiva e in via provvisoria - del «ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e 

dell’assegnazione in casa di cura e custodia con ricovero in Rems», e in attesa di ricovero presso le strutture territorialmente competenti per indisponibilità di posto letto.
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Rems
Presenti inizio 

periodo

Presenti fine 

periodo
Ingressi Dimissioni

Casa di Cura San Michele - Bra (CN) 20 18 7 9

Anton Martin - San Maurizio Canavese (TO) 20 20 4 4

Castiglione Delle Stiviere (MN) 156 154 42 44

Pergine Valsugana (TN) 10 9 5 6

Nogara (VR) 37 38 8 7

Aurisina (TS)* - - - -

Udine (UD) 2 2 0 0

Maniago (PN) 2 2 0 0

Villa Caterina  - Genova (GE)*** 19 19 10 10

Casa degli Svizzeri - Bologna (BO)*** n.d. n.d. n.d. n.d.

Casale di Mezzani (PR) 10 9 3 4

Empoli (FI) - - - -

Padiglione Morel - Volterra (PI) 29 27 5 7

Casa Badesse - Macerata Feltria (PU) 25 24 8 9

Rieti (RI)** - - - -

Pontecorvo (FR) 9 7 2 4

Ceccano (FR) 15 14 9 10

Castore - Subiaco (RM) 14 17 10 7

Merope - Palombara Sabina (RM) 14 15 10 9

Minerva - Palombara Sabina (RM) 16 16 6 6

Barete (AQ) 17 14 2 5

Mondragone (CE) 3 2 0 1

Calvi Risorta (CE) 20 20 5 5

San Nicola Baronia (AV) 20 20 7 7

Vairano Patenora (CE) 1 0 0 1

Spinazzola (BT) 14 12 2 4

Carovigno (BR) 18 17 5 6

Pisticci (MT) 10 10 2 2

Il delfino - Santa Sofia d'Epiro (CS) 20 20 4 4

Caltagirone (CT) 38 38 8 8

Naso (ME) **** n.d. n.d. n.d. n.d.

Capoterra (CA)*** 16 16 1 1

Totali 575 560 165 180

  * chiusa per ristrutturazione - ** ancora inattiva - *** dati incompleti - **** dati non pervenuti

sintomatici asintomatici

Casa di Cura San Michele - Bra (CN) 0 4 0 0 47 0
Anton Martin - San Maurizio Canavese (TO) 0 1 0 0 107 0

Castiglione Delle Stiviere (MN) 0 1 1 0 650 114

Pergine Valsugana (TN) 0 2 2 0 39 0

Nogara (VR) 0 0 0 0 38 0

Aurisina (TS)* - - - - - -

Udine (UD) 0 0 0 0 1 0

Maniago (PN) 0 0 0 0 5 0

Villa Caterina - Genova (GE)*** 0 0 0 0 77 0

Casa degli Svizzeri - Bologna (BO)*** 0 0 0 0 13 0

Casale di Mezzani (PR) 0 0 0 0 3 86

Empoli (FI) - - - - - -

Padiglione Morel - Volterra (PI) 0 0 0 0 137 197

Casa Badesse - Macerata Feltria (PU) 0 0 0 0 194 8

Rieti (RI)** - - - - - -

Pontecorvo (FR) 0 0 0 0 41 0

Ceccano (FR) 0 0 0 0 39 6

Castore - Subiaco (RM) 0 0 0 0 137 15

Merope - Palombara Sabina (RM) 0 1 0 0 76 11

Minerva - Palombara Sabina (RM) 0 0 0 0 380 0

Barete (AQ) 0 0 0 0 58 0

Mondragone (CE) 0 0 0 0 0 0

Calvi Risorta (CE) 0 0 0 0 280 280

San Nicola Baronia (AV) 0 0 0 0 176 2

Vairano Patenora (CE) 0 0 0 0 0 0

Spinazzola (BT) 0 0 0 0 13 0

Carovigno (BR) 0 0 0 0 0 0

Pisticci (MT) 0 0 0 0 40 0

Il delfino  - Santa Sofia d'Epiro (CS) 0 0 0 0 20 0

Caltagirone (CT) 0 0 0 0 37 76

Naso (ME) **** n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Capoterra (CA)*** 0 0 0 0 11 0

Totali 0 9 3 0 2.619 795

* chiusa per ristrutturazione - ** ancora inattiva - *** dati incompleti -  **** dati non pervenuti

Fonte: Rilevazione del Garante nazionale sulla base dei dati comunicati dalle Rems- Unità organizzativa "Privazione della libertà nell'ambito delle 

strutture sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali"

Rems
Pazienti positivi

Ospedalizzati Deceduti Tamponi

-

0

0

Tabella 3.10 - Monitoraggio Covid-19 nelle Rems. Presenze, ingressi, dimissioni, licenza finale di esperimento dal 

16.9.2020  al 15.4.2021

1

Test 

sierologici

Fonte: Rilevazione del Garante nazionale sulla base dei dati comunicati dalle Rems- Unità organizzativa "Privazione della libertà nell'ambito delle strutture 

sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali"

Tabella 3.11 - Monitoraggio Covid-19 nelle Rems. Dati epidemiologici riferiti ai pazienti  dal 16.9.2020 al 15.4.2021

Persone in Licenza finale di 

esperimento

2

2

26

1

2

3

n.d.

1

-

9

3

-

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

51

0

0

0

0

n.d

0
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Tabella 3.12 - Monitoraggio Covid-19 nelle Rems. Dati epidemiologici riferiti agli operatori dal 16.9.2020 al 15.4.2021

sintomatici asintomatici

Casa di Cura San Michele - Bra (CN) 26 1 8 0 0 63 40

Anton Martin - San Maurizio Canavese (TO) 27 0 3 0 0 297 0

Castiglione Delle Stiviere (MN) 242 22 6 1 0 989 245

Pergine Valsugana (TN) 17 0 1 0 0 32 0

Nogara (VR) 49 9 4 2 0 914 0

Aurisina (TS)* - - - - - - -

Udine (UD) 14 0 0 0 0 85 0

Maniago (PN) 12 1 3 0 0 26 1

Villa Caterina - Genova (GE)*** 30 4 1 0 0 145 0

Casa degli Svizzeri - Bologna (BO)***° 30 5 0 1 0 21 0

Casale di Mezzani (PR) 20 0 0 0 0 215 0

Empoli (FI) - - - - - - -

Padiglione Morel - Volterra (PI) 63 2 4 0 0 225 217

Casa Badesse - Macerata Feltria (PU)° 45 0 0 0 0 232 17

Rieti (RI)** - - - - - - -

Pontecorvo (FR) 17 3 0 2 0 24 14

Ceccano (FR)° 19 0 1 0 0 64 0

Castore - Subiaco (RM) 31 0 0 0 0 352 0

Merope - Palombara Sabina (RM) 26 2 1 0 0 182 36

Minerva - Palombara Sabina (RM) 27 0 0 0 0 420 75

Abruzzo-Molise - Barete (AQ) 22 0 0 0 0 137 60

Mondragone (CE) 14 0 0 0 0 0 0

Calvi Risorta (CE) 36 0 3 0 0 630 630

San Nicola Baronia (AV) 39 14 1 0 0 676 0

Vairano Patenora (CE)° 5 0 0 0 0 0 0

Spinazzola (BT) 21 2 2 0 0 31 0

Carovigno (BR) 27 0 0 0 0 0 0

Pisticci (MT)° 33 0 4 0 0 64 0

Il delfino  - Santa Sofia d'Epiro (CS)° 35 2 0 0 0 41 0

Caltagirone (CT) 39 0 0 0 0 251 0

Naso (ME)**** 37 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Capoterra (CA)*** 25 2 2 0 0 4 0

Totali 1.028 69 44 6 0 6.120 1.335

* chiusa per ristrutturazione - ** ancora inattiva - *** dati incompleti - **** dati non pervenuti - ° dati 2020

Tabella 3.13 - Monitoraggio Covid-19  nelle Rems. Contenzioni dal 16.9.2020  al 15.4.2021

Casa di Cura San Michele - Bra (CN) 0 0 0 0

Anton Martin - San Maurizio Canavese (TO) 0 0 0 0

Castiglione Delle Stiviere (MN) 28 23 28 23

Pergine Valsugana (TN) 0 0 0 0

Nogara (VR) 0 0 0 0

Aurisina (TS)* - - - -

Udine (UD) 0 0 0 0

Maniago (PN) 0 0 0 0

Villa Caterina - Genova (GE)*** 0 0 0 0

Casa degli Svizzeri - Bologna (BO)*** 0 0 0 0

Casale di Mezzani (PR) 0 0 0 0

Empoli (FI) 9 9 9 9

Padiglione Morel - Volterra (PI) 0 0 0 0

Casa Badesse - Macerata Feltria (PU) 0 0 28 23

Rieti (RI)** 0 0 0 0

Pontecorvo (FR) 0 0 0 0

Ceccano (FR) 0 0 0 0

Castore - Subiaco (RM) 0 0 0 0

Merope - Palombara Sabina (RM) 0 0 0 0

Minerva - Palombara Sabina (RM) 0 0 0 0

Barete (AQ) 0 0 2 2

Mondragone (CE) 0 0 0 0

Calvi Risorta (CE) 0 0 0 0

San Nicola Baronia (AV) 0 0 0 0

Vairano Patenora (CE) 0 0 0 0

Spinazzola (BT) 0 0 0 0

Carovigno (BR) 0 0 0 0

Pisticci (MT) 0 0 0 0

Il delfino - Santa Sofia d'Epiro (CS) 0 0 0 0

Caltagirone (CT) 0 0 0 0

Naso (ME)**** 0 0 0 0

Capoterra (CA)*** 0 0 0 0

Totali 37 32 67 57

* chiusa per ristrutturazione - ** ancora inattiva - *** dati incompleti - **** dati non pervenuti

Fonte: Rilevazione del Garante nazionale sulla base dei dati comunicati dalle Rems - Unità organizzativa Privazione della libertà nell'ambito delle strutture 

sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali

Operatori 

deceduti
Tamponi Test sierologici

Totale operatori                     

(medico e socio-

sanitario)

Rems
Operatori 

ospedalizzati

Operatori positivi

Fonte: Rilevazione del Garante nazionale sulla base dei dati comunicati dalle Rems- Unità organizzativa "Privazione della libertà nell'ambito delle strutture sanitarie, socio-

sanitarie e assistenziali"

Rems
Soggetti 

contenuti 

Soggetti 

contenuti

Numero  di 

contenzioni 

farmacologica

Totale complessivo 

contenzioni 

Numero  di 

contenzioni 

meccanica

0

0

56

0

0

-

0

0

0

0

0

9

0

28

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

95

0

0

0

0

0
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Tabella 3.15 - Dimissioni di pazienti in Tso per Regione - Anni 2017-2019

Sicilia

Lombardia

Emilia-Romagna

Puglia

Lazio

Piemonte

Campania

Sardegna

Veneto

Calabria

Abruzzo

Marche

Toscana

Umbria

Liguria

Trentino Alto Adige 

Friuli Venezia Giulia

Molise

Valle d'Aosta 

Basilicata

Italia

Fonte: Istat

3,95%7.649 4,29% 7.446 4,28% 6.774

3,37

30 2,43 20 1,66 20 1,77

28 5,54 21 4,59 17

1,72

24 3,5 25 3,67 16 2,64

36 1,57 43 1,85 41

3,18

82 1,95 95 2,33 83 1,94

206 2,79 209 3,02 218

1,83

193 11,64 215 13,48 228 13,48

221 1,96 228 2,03 204

8,28

178 3,9 245 4,95 259 5,39

226 6,58 250 8,85 236

1,92

361 9,77 313 8,61 239 6,86

397 2,26 322 1,8 333

4,29

311 6,52 341 7,57 304 7,32

492 4,78 403 5,59 310

3,45

476 2,78 410 2,28 413 2,3

542 4,7 544 4,59 386

5,16

756 8,4 658 7,54 612 7,61

936 4,96 917 4,99 935

6,96

945 2,91 933 2,96 819 2,57

1.209 7,61 1.254 7,85 1.101

Regione

Valori percentuali

2017 2018 2019

Totale Valori percentuali Totale Valori percentuali Totale
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Tabella 3.16 Numero decessi nelle Rsa dall'1.2.2020 per Regione

Regione

Rsa contattate 

pubbliche/convenzionate 

Valore assoluto

Rsa contattate 

pubbliche/convenz

ionate Valore 

percentuale 

Rsa che hanno 

risposto alla 

Survey Valore 

assoluto

Rsa che hanno 

risposto alla Survey 

Valore percentuale

Numero 

decessi

Piemonte 608 17,8 249 41,0 1.658

Valle D'aosta 2 0,1 0 0,0 n.d.

Lombardia 678 19,8 292 43,1 3.793

Bolzano 37 1,1 4 10,8 28

Trento 54 1,6 15 29,4 99

Veneto 520 15,2 148 28,4 1.136

Friuli Venezia Giulia 70 2,0 39 55,7 222

Liguria 120 3,5 20 17,2 136

Emilia Romagna 348 10,2 128 46,0 639

Toscana 319 9,3 200 62,7 640

Umbria 50 1,5 16 38,1 38

Marche 51 1,5 36 90,8 160

Lazio 207 6,1 79 41,1 158

Abruzzo 16 0,5 8 49,0 47

Molise 6 0,2 4 66,7 24

Campania 121 3,5 16 13,2 50

Puglia 61 1,8 35 57,4 111

Basilicata 1 0,0 0 0,0 n.d.

Calabria 80 2,3 36 45,0 75

Sicilia 52 1,5 24 61,5 73

Sardegna 16 0,5 7 43,8 67

Totale 3.417 100,0 1.356 41,2 9.154

Regione Totale decessi

Decessi Covid-19 

positivi, Valori 

assoluti e valori 

percentuali*

Decessi con 

sintomi, Valori 

assoluti e Valori 

percentuali *

Tasso mortalità* 

Covid-19, Valori 

percentuali %

Tasso 

mortalità* 

sintomi,  Valori 

percentuali %

Piemonte 1.658 161 (9,7) 410 (24,7) 1 2

Lombardia 3.793 281 (7,4) 1.807 (47,6) 1 7

PA Bolzano 28    3 (10,7)   10 (35,7) 1 2

PA Trento 99 33 (33,3)   45 (45,5) 3 4

Veneto 1.136 38 (3,3)  180 (15,8) 0 1

Friuli Venezia Giulia 222   6 (2,7)   41 (18,5) 0 1

Liguria 136  20 (14,7)   34 (25) 1 2

Emilia-Romagna 639  81 (12,7)  265 (41,5) 1 3

Toscana 640  36 (5,6)  154 (24,1) 0 2

Umbria 38    0 (0)   11 (28,9) 0 2

Marche 160  13 (8,1)   59 (36,9) 1 4

Lazio 158   1 (0,6)   28 (17,7) 0 1

Abruzzo 47   1 (2,1)   0 (0) 0 0

Molise 24   0 (0)   2 (8,3) 0 1

Campania 50   6 (12)  13 (26) 1 2

Puglia 111   0 (0)   4 (3,6) 0 0

Calabria 75   0 (0)   1 (1,3) 0 0

Sicilia 73   0 (0)  11 (15,1) 0 1

Sardegna 67   0 (0)  17 (25,4) 0 3

Totale 9.154 680 (7,4) 3.092 (33,8) 0,7 3,1

Fonte: Survey nazionale sul contagio Covid-19 nelle strutture residenziali e sociosanitarie, Istituto superiore di sanità. Epidemia Covid-19, 

Aggiornamento nazionale  5 maggio 2020. La Survey prodotta dall’Iss è stata condotta in collaborazione con il Garante nazionale.

* Percentuale sul totale dei decessi comunicati dalle Rsa che hanno risposto alla Survey [Tab. 1] *Tasso di mortalità espresso per 100 

residenti nelle strutture Fonte: Survey nazionale sul contagio Covid-19 nelle strutture residenziali e sociosanitarie, Istituto superiore di 

sanità. Epidemia Covid-19, Aggiornamento nazionale  5 maggio 2020. La Survey prodotta dall’Iss è stata condotta in collaborazione con il 

Garante nazionale

Tabella 3.17 - Numero decessi, Covid-19 positivi (conferma da tampone) e con sintomi simil-

influenzali per Regione
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Regione Numero contenzioni*

Piemonte 2.260

Lombardia 4.854

Bolzano 2

Trento 321

Veneto 3.596

Friuli Venezia Giulia 342

Liguria 361

Emilia-Romagna 1.591

Toscana 2.056

Umbria 105

Marche 322

Lazio 440

Abruzzo 30

Molise 6

Campania 40

Puglia 219

Calabria 17

Sicilia 101

Sardegna 139

Totale 16.802

Regione Numero eventi avversi Strutture*
Rapporto eventi 

avversi/strutture

Piemonte 428 237 1,8

Lombardia 621 284 2,2

Bolzano 0 4 0

Trento 85 11 7,7

Veneto 333 138 2,4

Friuli Venezia Giulia 54 37 1,5

Liguria 18 19 0,9

Emilia-Romagna 122 121 1

Toscana 176 191 0,9

Umbria 10 16 0,6

Marche 17 31 0,5

Lazio 90 77 1,2

Abruzzo 1 8 0,1

Molise 0 4 0

Campania 0 15 0

Puglia 15 35 0,4

Calabria 11 36 0,3

Sicilia 10 24 0,4

Sardegna 9 7 1,3

Totale 2.000 1.295 2

Tabella 3.18 - Distribuzione complessiva del numero di contenzioni per Regione e 

numero medio per struttura

Tabella 3.19 - Numero medio di eventi avversi registrati per Regione in media sul 

numero di Rsa

*Strutture che hanno risposto alla domanda

Fonte: Survey nazionale sul contagio Civd-19 nelle strutture residenziali e sociosanitarie, Istituto Superiore di

Sanità. Epidemia Covid-19, Aggiornamento nazionale  5 maggio 2020. La Survey prodotta dall’Iss è stata

condotta in collaborazione con il Garante nazionale

*I numeri e le medie sono calcolati sulla base delle risposte delle Rsa alla Survey [cfr. Tab. 1]

Fonte: Survey nazionale sul contagio Covid-19 nelle strutture residenziali e sociosanitarie, Istituto Superiore di

Sanità. Epidemia Covid-19, Aggiornamento nazionale  5 maggio 2020. La Survey prodotta dall’Iss è stata

condotta in collaborazione con il Garante nazionale.
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Comunitario* Familiare** Totale posti letto

Piemonte 48.469 1.848 50.317

Valle d'Aosta 1.404 31 1.435

Liguria 16.488 1.065 17.553

Lombardia 84.063 1.869 85.932

Trentino Alto Adige 13.385 704 14.089

Provincia Autonoma Bolzano 5.931 0 5.931

Provincia Autonoma Trento 7.454 704 8.158

Veneto 43.524 1.217 44.741

Friuli Venezia Giulia 13.090 1.098 14.188

Emilia-Romagna 43.247 3.314 46.560

Toscana 20.897 1.981 22.878

Umbria 5.304 503 5.807

Marche 12.127 429 12.556

Lazio 20.583 4.251 24.833

Abruzzo 5.269 236 5.505

Molise 1.760 347 2.107

Campania 9.091 1.636 10.727

Puglia 13.384 1.302 14.686

Basilicata 3.873 168 4.041

Calabria 6.514 974 7.488

Sicilia 22.364 4.023 26.386

Sardegna 7.995 504 8.499

Italia 392.831 27.498 420.329

* Residenzialità comunitaria si riferisce a tutte quelle strutture di dimensioni variabili a secondo dell’area di utenza (di norma 

superiore a 6-10 posti), caratterizzata dalla presenza di operatori assistenziali, socio-sanitari o educatori e da una organizzazione 

di tipo comunitario.     

** Residenzialità familiare si riferisce a tutte quelle strutture di piccole dimensioni, caratterizzate da una organizzazione di tipo 

familiare che riproduce le caratteristiche della vita in famiglia. In caso di strutture per minori vi è la presenza di una coppia oppure 

di uno o due adulti che svolgono funzioni genitoriali.     

Fonte: Istat

Posti letto operativi

Regione Carattere di residenzialità

Tabella 3.20 Distribuzione posti letto per carattere di residenzialità delle strutture - anno 2018 
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Strutture sanitarie e socio-
sanitarie - assistenza 

residenziale

Istituti o centri di 
riabilitazione - assistenza 

residenziale
Totale posti letto

Nord-ovest 118.282 4.501 122.783
Piemonte 37.318 199 37.517
Valle d'Aosta 236 0 236
Liguria 8.358 1.213 9.571
Lombardia 72.370 3.088 75.458
Nord-est 78.907 592 79.499
Trentino Alto Adige 9.866 63 9.929
Provincia Autonoma Bolzano 4.714 33 4.747
Provincia Autonoma Trento 5.152 31 5.183
Veneto 37.615 167 37.782
Friuli Venezia Giulia 9.514 107 9.621
Emilia-Romagna 21.913 255 22.168
Centro 35.988 4.128 40.116
Toscana 14.996 1.192 16.188
Umbria 3.353 177 3.530
Marche 6.591 803 7.394
Lazio 11.048 1.957 13.005
Sud 19.524 4.515 24.039
Abruzzo 2.580 762 3.342
Molise 220 227 447
Campania 3.244 1.071 4.315
Puglia 9.056 1.168 10.224
Basilicata 697 737 1.434
Calabria 3.727 551 4.278
Isole 5.923 1.488 7.411
Sicilia 3.956 788 4.744
Sardegna 1.967 700 2.667

Totale nazionale 258.624 15.225 273.849

Comunitario* Familiare** Totale 
Minori (0-17 anni) 17.253 5.364 22.616
Disabili 30.383 2.116 32.499
Dipendenze 10.409 126 10.535
Adulti (18-64 anni) con disagio sociale 9.900 2.499 12.399
Immigrati, stranieri 6.678 712 7.390
Anziani (65 anni e più) 297.970 14.687 312.656
Ospiti con problemi di salute mentale 17.537 1.178 18.715
Vittime di violenza di genere 860 216 1.076
Multiutenza 1.841 601 2.442
Non indicato 0 0 0
Totale 392.831 27.498 420.329

Fonte: Istat

Posti letto

Regione
Tipologia struttura

Tabella 3.21 Distribuzione posti letto strutture residenziali  con riepiloghi territoriali anno 2018

Target di utenza prevalente
Posti letto operativi

Carattere di residenzialità

* Residenzialità comunitaria si riferisce a tutte quelle strutture di dimensioni variabili a secondo dellʼarea di utenza (di norma 
superiore a 6-10 posti), caratterizzata dalla presenza di operatori assistenziali, socio-sanitari o educatori e da una organizzazione 
di tipo comunitario.     
** Residenzialità familiare si riferisce a tutte quelle strutture di piccole dimensioni, caratterizzate da una organizzazione di tipo 
familiare che riproduce le caratteristiche della vita in famiglia. In caso di strutture per minori vi è la presenza di una coppia oppure 
di uno o due adulti che svolgono funzioni genitoriali.     
Fonte: Istat

Tabella 3.22 Distribuzione posti letto per tipologia di residenzialità e target utenza prevalente - 
anno 2018
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Mappa 3.2 - Distribuzione complessiva del numero di contenzioni per regione
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Fonte: Survey nazionale sul contagio Covid-19 nelle strutture residenziali e sociosanitarie, Istituto Superiore di Sanità. Epidemia Covid-19, Aggiornamento 
nazionale  5 maggio 2020. La Survey prodotta dall’Iss è stata condotta in collaborazione con il Garante nazionale
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Mappa 3.3 Posti letto per target di utenza prevalente per regione al 2018: anziani
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10.098

36.899
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Garante Nazionale
dei diritti delle persone 
private della libertà 
personale
Relazione 
al Parlamento 
Appendice

79

G
ra

fi
c

o
 3

.2
  

P
o

s
ti

 l
e

tt
o

 p
e

r 
ta

rg
e

t 
d

i 
u

te
n

z
a

 p
re

v
a

le
n

te
 p

e
r 

m
a

c
ro

 a
re

e
 a

l 
2

0
1

8

No
rd

-o
ve

st
No

rd
-e

st
Ce

nt
ro

Su
d

Iso
le

M
in

or
i (

0-
17

 a
nn

i)
4.

85
5

5.
26

9
4.

28
7

3.
44

3
4.

76
2

Di
sa

bi
li

11
.1

88
9.

04
1

5.
34

9
4.

43
4

2.
48

6
Di

pe
nd

en
ze

3.
29

1
1.

11
3

2.
64

5
2.

40
2

1.
08

5
Ad

ul
ti 

(1
8-

64
 a

nn
i) 

co
n 

di
sa

gi
o 

so
cia

le
2.

97
6

3.
99

2
3.

04
4

1.
04

9
1.

33
8

Im
m

ig
ra

ti,
 st

ra
ni

er
i

1.
04

9
2.

10
5

1.
62

6
87

5
1.

73
6

An
zia

ni
 (6

5 
an

ni
 e

 p
iù

)
12

5.
34

0
94

.3
42

45
.1

25
28

.3
70

19
.4

80
Os

pi
ti 

co
n 

pr
ob

le
m

i d
i s

al
ut

e 
m

en
ta

le
5.

67
6

3.
11

5
3.

28
5

3.
42

5
3.

21
4

Vi
tt

im
e 

di
 v

io
le

nz
a 

di
 g

en
er

e
20

6
10

5
18

9
83

49
3

M
ul

tiu
te

nz
a

65
5

49
8

52
4

47
3

29
2

0

20
.0

00

40
.0

00

60
.0

00

80
.0

00

10
0.

00
0

12
0.

00
0

14
0.

00
0



Garante Nazionale
dei diritti delle persone 

private della libertà 
personale

Relazione 
al Parlamento 

Appendice

80

Relazione al Parlamento 2021 
Mappe e dati

se
zi

on
e 

4.
 P

o
liz

ia

89

2
200

119

10

92

26

86

49

38

18

141

62

156

44

125

11

15

40

8

Mappa 4.1 – Camere di sicurezza agibili anno 2020

Fonte: Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza
Elaborazione a cura del Garante nazionale – Unità Privazione della libertà da parte delle Forze di Polizia
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Tabella 4.1 - Persone transitate nelle camere di sicurezza in Italia - Anni 2016-2021*

2016 2017 2018 2019 2020 2021*

Polizia di Stato 12.395 14.347 12.901 11.920 9.302 3.233

Carabinieri 16.726 16.142 13.747 12.888 7.148 2.557

Guardia di Finanza n.d. 407 124 127 93 70

* dati al 30.4.2021
Fonte: Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia  di Finanza
Elaborazione a cura del Garante nazionale -Unità Privazione della libertà da parte delle Forze  di Polizia

Grafico 4.1 - Persone transitate nelle camere di sicurezza in Italia - Anni 2016-2021*

* dati al 30.4.2021
Fonte: Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza
Elaborazione a cura del Garante nazionale  - Unità Privazione della libertà da parte delle Forze di Polizia
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Relazione al Parlamento 2021 
Mappe e dati

Tabella 4.2 - Camere di sicurezza in Italia - Anni 2016-2021*

2016 2017 2018 2019 2020 2021* 2016 2017 2018 2019 2020 2021* 2016 2017 2018 2019 2020 2021*

Polizia di Stato 676 661 650 659 604 660 327 328 304 329 323 300 349 333 387 330 281 360

Carabinieri 1.467 1.460 1.466 1.437 1.472 1.349 1.068 1.081 1.017 977 934 878 399 379 449 460 538 471

Guardia di Finanza n.d. 174 179 179 181 186 n.d. 97 80 79 74 84 n.d. 77 99 100 107 102

* dati al 30.4.2021
Fonte: Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza
Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità privazione della libertà da parte delle Forze di Polizia 

Grafico 4.2 - Camere di sicurezza in Italia - Anni 2016-2021*

I dati relativi al 2021 sono aggiornati al 30.4.2021
Fonte: Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza
Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità privazione della libertà da parte delle Forze di Polizia 
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2016 2017 2018 2019 2020 2021* 2016 2017 2018 2019 2020 2021* 2016 2017 2018 2019 2020 2021*

Abruzzo n.d. 5 5 4 3 3 n.d. 1 3 4 5 7 n.d. 2 1 1 2 0

Basilicata n.d. 0 0 0 0 0 n.d. 0 0 0 0 0 n.d. 0 0 0 0 0

Calabria n.d. 5 0 0 0 0 n.d. 8 9 9 10 10 n.d. 0 0 0 0 0

Campania n.d. 3 3 3 3 3 n.d. 7 9 9 9 9 n.d. 3 6 3 0 0

Emilia Romagna n.d. 8 8 4 4 4 n.d. 3 3 7 7 7 n.d. 16 6 14 5 2

Friuli Venezia Giulia n.d. 4 3 3 3 3 n.d. 7 5 5 5 5 n.d. 1 2 0 0 0

Lazio n.d. 10 6 8 9 11 n.d. 7 11 11 9 9 n.d. 265 20 31 28 32

Liguria n.d. 1 0 0 1 1 n.d. 0 0 0 0 0 n.d. 0 0 0 0 0

Lombardia n.d. 12 5 7 9 10 n.d. 6 13 9 7 7 n.d. 5 3 1 7 13

Marche n.d. 3 4 5 5 5 n.d. 1 0 0 0 0 n.d. 0 1 2 1 2

Molise n.d. 2 1 0 0 0 n.d. 0 1 2 2 2 n.d. 0 0 0 0 0

Piemonte n.d. 7 0 0 0 0 n.d. 6 13 12 12 12 n.d. 0 0 0 0 0

Puglia n.d. 8 11 11 6 6 n.d. 6 3 3 7 7 n.d. 0 0 0 0 0

Sardegna n.d. 4 8 8 8 8 n.d. 1 1 1 1 1 n.d. 3 15 20 10 5

Sicilia n.d. 11 12 12 13 15 n.d. 7 8 8 7 5 n.d. 40 12 4 2 4

Toscana n.d. 5 4 4 5 5 n.d. 9 12 12 13 13 n.d. 2 1 3 2 0

Trentino Alto Adige n.d. 0 0 0 0 0 n.d. 0 0 0 0 0 n.d. 0 0 0 0 0

Umbria n.d. 3 3 3 3 3 n.d. 0 0 0 0 0 n.d. 18 18 4 11 9

Valle d'Aosta n.d. 0 0 0 0 0 n.d. 6 6 6 6 6 n.d. 0 0 0 0 0

Veneto n.d. 6 7 7 2 7 n.d. 2 2 2 7 2 n.d. 52 39 44 25 3

Totale n.d. 97 80 79 74 84 n.d. 77 99 100 107 102 n.d. 407 124 127 93 70

* dati al 30.4.2021

Fonte: Comando generale della Guardia di Finanza

Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità Privazione della libertà da parte delle Forze di Polizia 

Tabella 4.6 - Visite a locali per esigenze restrittive delle Forze di Polizia- Anni 2016-2021*

Visite

Polizia di Stato

Carabinieri

Guardia di Finanza

Tribunali

Polizia locale

Totale

Fonte: Garante nazionale dei diritti delle persone  private della libertà personale

Tabella 4.5 - Camere di sicurezza e transiti per regione - Guardia di Finanza - Anni 2016-2021*

Regione
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Tabelle, mappe e grafici

Sezione 1.- Migranti

Tabella 1.1 - “Tabella 1.1 - Transiti nei Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr) suddivisi per nazionalità dichiarata 
- Anno 2020”

Tabella 1.2 e Grafico 1.1 - “Tabella 1.2 - Motivi di uscita dai Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr) - Anno 2020” e 
“Grafico 1.1 - Motivi di uscita dai Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr) - Anno 2020”

Tabelle 1.3, 1.4 e 1.5 - “Tabella 1.3 - Prime dieci nazioni - Motivi di uscita dai Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr) 
- Anno 2020” e “Tabella 1.4 - Tempi di permanenza media nei Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr) - Anno 
2020” e “Tabella 1.5 - Funzionamento dei Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr) nel 2020”

Tabella 1.6 - “Tabella 1.6 - Persone rimpatriate divise per Paese di destinazione - Anno 2020”

Tabelle 1.7, 1.8 e Grafico 1.2 - “Tabella 1.7 - Andamento rimpatri forzati in base alla modalità di esecuzione - Anni 
2016-2020” e “Tabella 1.8 - Andamento rimpatri forzati con scorta internazionale - Prime cinque nazioni Anni 2016-
2020” e “Grafico 1.2 - Numero complessivo delle persone rimpatriate suddivise per tipologia di provvedimento 
Anno 2020”

Tabelle 1.9 e 1.10 - “Tabella 1.9 - Persone rimpatriate per Provincia - Anno 2020” e “Tabella 1.10 - Persone ottemperan-
ti suddivise per Provincia - Anno 2020”

Tabelle 1.11 - “Tabella 1.11 - Persone respinte presso i valichi di frontiera suddivise per Ufficio di Polizia - Anno 2020” 

Tabella 1.12 - “Tabella 1.12 - Numero complessivo delle persone respinte presso i valichi di frontiera suddivise per 
nazionalità dichiarata - Anno 2020”

Tabelle 1.13, 1.14 e 1.15 - “Tabella 1.13 - Persone trattenute presso gli Uffici di Polizia di frontiera ai sensi dell’art. 10, 
comma 1 (respingimento immediato alla frontiera): Periodo 1 gennaio 2020 - 31 dicembre 2020” e “Tabella 1.14 
- Voli charter di rimpatrio forzato - Anno 2020” e “Tabella 1.15 - Numero complessivo delle persone riammesse in 
Slovenia - Anno 2020”

Tabelle 1.16, 1.17 e 1.18 e Grafico 1.3 - “Tabella 1.16 - Ingressi di migranti in hotspot suddivisi per struttura e tipologia 
ospiti - Anno 2020” e “Tabella 1.17 - Andamento ingressi dei migranti in hotspot - Anni 2016-2020” e “Grafico 1.3 - An-
damento ingressi dei migranti in hotspot - Anni 2016-2020” e “Tabella 1.18 - Hotspot: permanenza media in giorni 
- Anno 2020”

Tabella 1.19 - “Tabella 1.19 - Ingressi migranti in hotspot suddivisi per nazionalità dichiarata - Anno 2020”

DATI 2021
Tabella 1.20 e Tabella 1.21- “Tabella 1.20 - Transiti nei Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr) suddivisi per na-
zionalità dichiarata - Periodo 1.1.2021-30.4.2021” e “Tabella 1.21 - Motivi di uscita dai Centri di permanenza per i 
rimpatri (Cpr) - Periodo 1.1.2021-30.4.2021” 

Tabella 1.22 e Tabella 1.23 – “Tabella 1.22 - Funzionamento dei Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr) - Periodo 
1.1.2021-30.4.2021” e “Tabella 1.23 - Numero complessivo delle persone rimpatriate divise per Paese di destinazione 
– Periodo 1.1.2021 – 30-4-2021” 

Tabella 1.24 e Grafico 1.4 – “Tabella 1.24 - Numero complessivo delle persone rimpatriate divise per provincia – Pe-
riodo 1.1.2021-30.4.2021” e “Grafico 1.4 - Numero complessivo delle persone rimpatriate suddivise per tipologia di 
provvedimento - Periodo 1.1.2021-30.4.2021” 

Tabella 1.25 e 1.26 – “Tabella 1.25 - Voli charter di rimpatrio forzato - Periodo 1.1.2021 - 30.4.2021” e “Tabella 1.26 - Persone 
ottemperanti suddivise per Provincia - Periodo 1.1.2021 30.4.2021”

Tabella 1.27 – “Tabella 1.27 - Numero complessivo delle persone respinte suddivise per nazionalità - Periodo 1.1.2021 
- 30.4.2021”

Tabella 1.28 – “Tabella 1.28 - Numero complessivo delle persone respinte presso i valichi di frontiera suddivise per 
Ufficio di Polizia - Periodo 1.1.2021- 30.4.2021”

Tabella 1.29 – “Tabella 1.29 - Persone trattenute presso gli Uffici di Polizia di frontiera ai sensi dell’art. 10, comma 1, 
D.Lgs. 286/98 (respingimento immediato alla frontiera): Periodo 1.1.2021-30.4.2021”
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Sezione 2. Penale

Sezione 2.1 Adulti

Tabella 2.1.1 e Grafico 2.1.1 - “Tabella 2.1.1 - Popolazione detenuta: presenti, ingressi e uscite - Storico anni 2016-2020” 
e “Grafico 2.1.1 - Popolazione detenuta: presenti, ingressi e uscite - Storico anni 2016-2020”

Tabella 2.1.2 e Grafico 2.1.2 - “Tabella 2.1.2 - Detenuti presenti stranieri per area geografica - Serie storica anni 2016-
2020” e “Grafico 2.1.2 - Detenuti presenti stranieri per area geografica - Serie storica anni 2016-2020”

Tabella 2.1.3 e Grafico 2.1.3 - “Tabella 2.1.3 - Detenuti distinti per classi di età - Anni 2018-2020” e “Grafico 2.1.3 - Dete-
nuti distinti per classi di età - Anni 2018-2020”

Tabella 2.1.4 e Grafico 2.1.4 - “Tabella 2.1.4 - Andamento della popolazione detenuta. Anni 2020-2021” e “Grafico 2.1.4 
- Andamento della popolazione detenuta. Anni 2020-2021”

Tabella 2.1.5 e 2.1.6 e Grafico 2.1.5 - “Tabella 2.1.5 - Capienza e detenuti presenti - Dati al 26.4.2021” e “Tabella 2.1.6 - De-
tenuti presenti per durata della pena inflitta e residua - Dati al 26.4.2021” e “Grafico 2.1.5 – “Detenuti presenti per 
durata della pena inflitta e residua - Dati al 26.4.2021”

Tabelle 2.1.7 e 2.1.8 - “Tabella 2.1.7 - Detenuti ergastolani presenti al 28 aprile 2020 con ascritti reati di cui all’art. 4 bis 
o.p., distinti per regione di detenzione” e “Tabella 2.1.8 - Uscite in liberazione condizionale di detenuti ergastolani 
dal 2019 al 2021”

Tabella 2.1.9 e Grafico 2.1.6 - “Tabella 2.1.9 - Sezioni e presenti isolamento. Dati al 30.4.2021” e “Grafico 2.1.6 - Sezioni 
e presenti isolamenti. Dati al 30.4.2021”

Tabella 2.1.10 - “Tabella 2.1.10 - Sezioni “Articolazione per la tutela della salute mentale” e presenti - Dati al 1.3.2021”

Tabella 2.1.11 e Grafico 2.1.7 - “Tabella 2.1.11 - Internati presenti in Istituti per sezioni Casa lavoro e Colonia agrico-
la. Dati al 1.3.2021” e “Grafico 2.1.7 - Internati presenti in Istituti per sezioni Casa lavoro e Colonia agricola. Dati 
all’1.3.2021”

Tabella 2.1.12 e Grafico 2.1.8 - “Tabella 2.1.12 - Internati presenti per nazionalità e genere. Dati all’1.3.2021” e “Grafico 
2.1.8 - Internati presenti per nazionalità e genere. Dati al 1.3.2021” 

Tabella 2.1.13 e Grafico 2.1.9 - “Tabella 2.1.13 - Eventi critici adulti andamento periodico anni 2017-2021. Dati al 
26.3.2021” e “Grafico 2.1.9 - Eventi critici adulti andamento periodico anni 2017-2021. Dati al 26.3.2021”

Tabella 2.1.14 e Grafico 2.1.10 - “Tabella 2.1.14 - Numero di reparti e presenti ex art. 32 del Dpr 230/2000 - Rilevazione 
periodica anni 2018-2021” e “Grafico 2.1.10 - Numero di reparti e presenti ex art. 32 del Dpr 230/2000 - Rilevazione 
periodica anni 2018-2021”

Tabella 2.1.15 - “Tabella 2.1.15 - Suicidi anno 2020”

Tabella 2.1.16 e Grafici 2.1.11, 2.1.12 e 2.1.13 - “Tabella 2.1.16 - Analisi suicidi anno 2020” e “Grafico 2.1.11 - Suicidi per classe 
di età - Anno 2020” e “Grafico 2.1.12 - Suicidi per genere e nazionalità - Anno 2020” e “Grafico 2.1.13 - Suicidi anno 
2020 - Luoghi del decesso”

Grafici 2.1.14, 2.1.15 e 2.1.16 - “Grafico 2.1.14 - Suicidi anno 2020 - Sezioni detentive del decesso” e “Grafico 2.1.15 - Suicidi 
anno 2020 - Posizione giuridica” e “Grafico 2.1.16 - Suicidi anno 2020 - Fine pena”

Tabella 2.1.17 e Grafico 2.1.17 - “Tabella 2.1.17 - Tasso di incidenza dei suicidi sulla presenza media della popolazione 
detenuta - Storico anni 2015-2020” e “Grafico 2.1.17 - Tasso d’incidenza dei suicidi sulla presenza media della popo-
lazione detenuta - Storico anni 2015-2020”

Tabella 2.1.18 e Grafico 2.1.18 - “Tabella 2.18 - Decessi in carcere - Periodo storico anni 2016-2021” e “Grafico 2.1.18 - De-
cessi in carcere - Periodo storico anni 2016-2021”

Tabelle 2.1.19 e 2.1.20 e Grafico 2.1.19 - “Tabella 2.1.19 - Andamento positività Covid-19 - Rilevazione dal 1.1.2020 al 
30.4.2021” e “Grafico 2.1.19 - Andamento positività Covid-19 - Rilevazione dal 1.1.2020 al 30.4.2021” e “Tabella 2.1.20 - 
Vaccinazioni al 3.5.2021”

Sezione 2.2 Penale - Minori

Tabella 2.2.1 e Grafico 2.2.1 - “Tabella 2.2.1 - Minori assegnati durante l’anno - Storico 2018-2021” e “Grafico 2.2.1 - Mino-
ri assegnati durante l’anno - Storico 2018-2021”

Tabella 2.2.2 e Grafico 2.2.2 - “Tabella 2.2.2 - Movimenti trasferiti negli Istituti penali per minorenni - Anno 2020” e 
“Grafico 2.2.2 - Movimenti trasferiti negli Istituti penali per minorenni - Anno 2020”

Tabella 2.2.3 e Grafico 2.2.3 - “Tabella 2.2.3 - Tipologia presenti negli Istituti penali per minorenni - Dati al 30.4.2021” 
e “Grafico 2.2.3 - Tipologia presenti negli Istituti penali per minorenni - Dati al 30.4.2021”
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Tabella 2.2.4 e Grafico 2.2.4 - “Tabella 2.2.4 - Nazionalità presenti negli Istituti penali per minorenni - Dati al 
30.4.2021” e “Grafico 2.2.4 - Nazionalità presenti negli Istituti penali per minorenni - Dati al 30.4.2021”

Tabella 2.2.5 e Grafico 2.2.5 - “Tabella 2.2.5 - Movimenti ingressi e uscite Istituti penali minorenni - Storico 2018-2021” 
e “Grafico 2.2.5 - Movimenti ingressi e uscite Istituti penali minorenni - Storico 2018-2021”

Tabella 2.2.6 e Grafico 2.2.6 - “Tabella 2.2.6 - Tipologia eventi critici Istituti penali per minorenni - Anno 2020-2021” 
e “Grafico 2.2.6 - Eventi critici Istituti penali per minorenni - Anno 2020”

Sezione 2.3 Penale - Istruzione

Tabella 2.3.1 e Grafico 2.3.1 – “Tabella 2.3.1 - Detenuti presenti per grado di istruzione – Situazione al 7.5.2021” e “Gra-
fico 2.3.1 - Detenuti presenti per grado di istruzione – Situazione al 7.5.2021”

Tabella 2.3.2 e Grafico 2.3.2 – “Tabella 2.3.2 Detenuti adulti e minori iscritti al corso di alfabetizzazione anno scola-
stico 2019-2020” e “Grafico 2.3.2 Detenuti adulti e minori iscritti al corso di alfabetizzazione anno scolastico 2019-
2020”

Tabella 2.3.3 e Grafico 2.3.3 – “Tabella 2.3.3 Detenuti adulti e minori iscritti al corso di alfabetizzazione anno scola-
stico 2020-2021 – Dati al 30.4.2021” e “Grafico 2.3.3 Detenuti adulti e minori iscritti al corso di alfabetizzazione anno 
scolastico 2020-2021 – Dati al 30.4.2021”

Tabelle 2.3.4 e 2.3.5 – “Tabella 2.3.4 - Detenuti adulti e minori iscritti al primo livello di scolarità anno scolastico 
2019-2020” e “Tabella 2.3.5 - Detenuti adulti e minori iscritti al primo livello di scolarità - anno scolastico 2020-2021 
Dati al 30.4.2021”

Tabelle 2.3.6 e 2.3.7 - “Tabella 2.3.6 - Detenuti adulti e minori iscritti al secondo livello di scolarità anno scolastico 
2019-2020” e “Tabella 2.3.7 - Detenuti adulti e minori iscritti al secondo livello di scolarità - anno scolastico 2020-
2021 Dati al 30.4.2021”

Tabella 2.3.8 e Grafico 2.3.4 – “Tabella 2.3.8 - Persone detenute diplomate all’esame di Stato – Anno scolastico 2019-
2020” e “Grafico 2.3.4 - Persone detenute diplomate all’esame di Stato – Anno scolastico 2019-2020”

Tabelle 2.3.9 e 2.3.10 – “Tabella 2.3.9 – Persone detenute iscritte all’Università – Anno accademico 2020-2021” e “Ta-
bella 2.3.10 – “Persone detenute iscritte all’Università – Storico”

Tabella 2.3.11 e Grafico 2.3.7 – “Tabella 2.3.11 – Persone detenute iscritte all’università per tipologia di esecuzione 
penale – anno accademico 2020-2021” e “Grafico 2.3.7 Persone detenute iscritte all’università per tipologia di ese-
cuzione penale – anno accademico 2020-2021”

Tabelle 2.3.12 e 2.3.13 e Grafici 2.3.8 e 2.3.9 – “Tabella 2.3.12 – Persone detenute iscritte per tipologia di corso di laurea 
– anni accademico 2020-2021” e “Grafico 2.3.8 -  Persone detenute iscritte per tipologia di corso di laurea – anni ac-
cademico 2020-2021” e “Tabella 2.3.13 – Persone detenute iscritte per aree disciplinari – Anno academico 2020-2021” 
e “Grafico 2.3.9 - Persone detenute iscritte per aree disciplinari – Anno academico 2020-2021”

Tabella 2.3.14 – “Tabella 2.3.14 – Persone detenute iscritte per università Anno accademico 2020-2021”

Tabella 2.3.15 – “Tabella 2.3.15 – Poli universitari o di formazione universitaria attivati negli Istituti penitenziari per 
adulti o minori – Anno accademico 2020-2021”

Tabelle 2.3.16 e 2.3.17 e Grafici 2.3.10 e 2.3.11 - “Tabella 2.3.16 – Iscrizioni scolastiche negli Istituti penali per minoren-
ni” e “Grafico 2.3.10 - Iscrizioni scolastiche negli Istituti penali per minorenni” e “Tabella 2.3.17 – Titoli conseguiti 
negli Istituti penali per minorenni – Anno scolastico 2019-2020” e “Grafico 2.3.11 – Titoli conseguiti negli Istituti 
penali per minorenni – Anno scolastico 2019-2020”

Sezione 3. Salute

Mappa 3.1 – “Mappa 3.1. – Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (Rems) - Rilevazione al 15.4.2021”

Tabella 3.1 – “Tabella 3.1 - Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (Rems)”

Tabella 3.2 e 3.3. – “Tabella 3.2 – Distribuzione regionale ingressi e uscite ospiti in Rems – Anni 2018-2020” e “Tabella 
3.3. – Numero dimissioni Rems e relative motivazioni – Anno 2020”

Tabelle 3.4 e 3.5. – “Tabella 3.4 – Rems: uscite e reingressi da Licenza finale dei esperimento (Lfe) e libertà vigilata – 
Anni 2018 -2020” e “Tabella 3.5 – Durata media nell’anno del ricovero in Rems – Anni 2018-2020)

Tabelle 3.6 e 3.7 - “Tabella 3.6 - Distribuzione regionale ospiti presenti nelle Rems per classe di età e sesso” e “Tabella 
3.7 – Distribuzione regionale ospiti presenti nelle Rems per posizione giuridica”
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Tabella 3.8 e Grafico 3.1 - “Tabella 3.8 - Ospiti in Rems con posizione giuridica definitiva e presenza del Progetto 
terapeutico riabilitativo individuale (Ptri)” e “Grafico 3.1 - Ospiti in Rems con posizione giuridica definitiva e pre-
senza del Progetto terapeutico riabilitativo individuale (Ptri)”

Tabella 3.9 - “Tabella 3.9. - Persone con provvedimenti di applicazione della misura di sicurezza detentiva - in via 
provvisoria o in via definitiva - in attesa di ricovero in Rems”

Tabelle 3.10 e 3.11 – “Tabella 3.10 - “Monitoraggio Covid-19 nelle Rems. Presenze, ingressi, dimissioni, licenza finale 
di esperimento dal 16.9.2020 al 15.4.2021” e “Tabella 3.11 – Monitoraggio Covid-19 nelle Rems. Dati epidemiologici 
riferiti ai pazienti dal 16.9.2020 al 15.4.2021”

Tabelle 3.12 e 3.13 - “Tabella 3.12 - Monitoraggio Covid-19 nelle Rems. Dati epidemiologici riferiti agli operatori dal 
16.9.2020 al 15.4.2021” e “Tabella 3.13 - Monitoraggio Covid-19 nelle Rems. Contenzioni dal 16.9.2020 al 15.4.2021”

Tabella 3.14 – “Tabella 3.14 - Strutture ospedaliere psichiatriche pubbliche e private e relativi posti letto - Anno 
2018”

Tabella 3.15 – “Tabella 3.15 - Dimissioni di pazienti in Tso per Regione - Anni 2017-2019”

Tabelle 3.16 e 3.17 - “Tabella 3.16 - Numero decessi nelle Rsa dal 1.2.2020 per Regione” e “Tabella 3.17 - Numero decessi, 
Covid-19 positivi (conferma da tampone) e con sintomi simil-influenzali per Regione” 

Tabelle 3.18 e 3.19 – “Tabella 3.18 - Distribuzione complessiva del numero di contenzioni per Regione e numero 
medio per struttura” e “Tabella 3.19 - Numero medio di eventi avversi registrati per Regione in media sul numero 
di Rsa”

Tabella 3.20 – “Tabella 3.20 - “Distribuzione posti letto per carattere di residenzialità delle strutture - anno 2018” 

Tabelle 3.21 e 3.22 – “Tabella 3.21 - Distribuzione posti letto strutture residenziali con riepiloghi territoriali anno 
2018” e “Tabella 3.22 – “Distribuzione posti letto per tipologia di residenzialità e target utenza prevalente - anno 
2018”

Tabella 3.23 – “Tabella 3.23 - Posti letto per target di utenza prevalente per regione - anno 2018”

Mappa 3.2 – “Mappa 3.2 - Distribuzione complessiva del numero di contenzioni per regione”

Mappa 3.3 – “Mappa 3.3 - Posti letto per target di utenza prevalente per regione al 2018: anziani”

Grafico 3.2 - “Grafico 3.2 - Posti letto per target di utenza prevalente per regione per macro aree al 2018”

Sezione 4. Polizia

Mappa 4.1 – “Mappa 4.1. – Camere di sicurezza agibili – Anno 2020” 

Tabella 4.1 e Grafico 4.1 – “Tabella 4.1 -  Persone transitate nelle camere di sicurezza in Italia - Anni 2016-2021” e “Gra-
fico 4.1 - Persone transitate nelle camere di sicurezza in Italia - Anni 2016-2021”

Tabella 4.2 e Grafico 4.2 – “Tabella 4.2 - Camere di sicurezza in Italia - Anni 2016-2021” e “Grafico 4.2 Camere di sicu-
rezza in Italia - Anni 2016-2021”

Tabella 4.3 e 4.4 – “Tabella 4.3 Camere di sicurezza e transiti per regione - Polizia di Stato - Anni 2016-2021” e “Tabella 
4.4 - Camere di sicurezza e transiti per regione - Arma dei Carabinieri - Anni 2016-2021”

Tabella 4.5 e 4.6 – “Tabella 4.5 - Camere di sicurezza e transiti per regione - Guardia di Finanza - Anni 2016-2021” e 
“Tabella 4.6 - Visite a locali per esigenze restrittive delle Forze di Polizia- Anni 2016-2021” 


