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Descrizione della ricerca: Il presente Gruppo di ricerca è parte integrante di un altro gruppo afferente al 
Centro Interuniversitario di Ricerca Bioetica (C.I.R.B.), che si occupa di un tema affine relativo ai diritti dei 
detenuti e la tutela della salute. Assumendo un approccio pragmatico, attento alle implicazioni concrete e 
“quotidiane” determinate dalla peculiare condizione dei soggetti privati della libertà personale e della 
effettiva garanzia dei diritti ad essi facenti capo, la presente ricerca intende affrontare la riflessione sulle 
principali e più delicate questioni bioetiche e biogiuridiche concernenti i soggetti privati della libertà 
personale, attraverso un approfondimento di tipo interdisciplinare. Le note vicende sulle ripetute violenze 
fisiche perpetrate ai danni dei detenuti del carcere di Santa Maria Capua Vetere hanno fatto emergere i 
ritardi delle politiche realizzate nel nostro Paese per migliorare la condizione carceraria. Tali inadeguatezze 
sono state pure oggetto di attenzione della Corte EDU che ha ripetutamente condannato l’Italia a risarcire 
quanti avessero subito (per ingiusta detenzione o per trattamenti considerati disumani) ingiustificati danni 
di tipo esistenziale, causa pure del triste fenomeno dei suicidi in carcere. La stessa OMS ha in più occasioni 
sottolineato il valore della tutela della salute pubblica, che deve essere assicurata nei luoghi di detenzione. 
Non sono neppure mancate raccomandazioni in questa direzione provenienti dalla Unione Europea. Alla 
luce di queste tematiche, la ricerca sarà svolta in stretta connessione con esponenti, tra gli altri, 
dell’Università di Murcia e del Centro de Estudios en Bioderecho, Ética y Salud. 
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