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La Relazione Annuale 2000 è articolata in una parte generale ed una parte analitica.

Nella parte  generale sono illustrate:

· l'evoluzione normativa ed ordinativa della D.C.S.A. con l'organigramma della sua struttu-

ra;

· l'attività svolta nel campo specifico della formazione, dell'elaborazione e comunicazione

dei dati e del coordinamento operativo delle Forze di polizia; 

· l'analisi dell'attività antidroga svolta nel 2000 dalle tre Forze di Polizia.

Nella parte analitica sono riportati i dati statistici, aggiornati al 27 marzo 2001, relativi a:

1. situazione nazionale;

2. situazione regionale e provinciale;

3. situazione relativa ai decessi per abuso di sostanze stupefacenti.

Tali dati sono illustrati da un commento che ne interpreta, ove possibile, l'andamento tenden-

ziale, nonché da apposite rappresentazioni grafiche. 

Essi sono stati elaborati sulla base delle informazioni pervenute dalle singole Forze di Polizia,

dalle Autorità Doganali e dagli Uffici degli Esperti Antidroga/Ufficiali di collegamento della

DCSA all'estero.

E’ stata inoltre inserita una parte che descrive le caratteristiche e gli effetti delle principali

sostanze stupefacenti. Tale nuovo capitolo è stato curato dal Servizio Operativo Centrale di

Sanità della Direzione Centrale di Sanità - Dipartimento di Pubblica Sicurezza - Ministero

dell’Interno. 
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PARTE VVPARTE VV
DECESSI PPER AABUSO DDI SSOSTANZEDECESSI PPER AABUSO DDI SSOSTANZE

STUPEFACENTISTUPEFACENTI

A. GGENERALITÀ

Vengono ora presi in considerazione i dati concernenti i decessi da abuso di
sostanze stupefacenti, e più precisamente quei casi rilevati dalle Forze di poli-
zia sul territorio costituiti appunto dalle morti di assuntori per causa tossicolo-
gica diretta, ove cioè l'assunzione dello stupefacente costituisce causa diretta
dell'evento decesso. 

I dati esaminati non ricomprendono i casi in cui i decessi sono indirettamente
causati dall'assunzione di droga (incidenti stradali, complicanze patologiche)
nonché i casi ove la notizia di morte per azione diretta di droga non transita
attraverso canali di polizia. Inoltre, le informazioni comunicate dalle  Forze di
Polizia alla Direzione Centrale debbono considerarsi indiziarie, in quanto non
necessariamente accompagnate da specifici riscontri medico legali di tipo
autoptico o tossicologico. Solo successivamente ad esse  viene, a volte, ricevu-
to l'esame medico-legale, che necessita  di tempi tecnici non comprimibili.

Gli elementi informativi sui decessi acquisiti dalla Direzione vengono affianca-
ti da un ulteriore riscontro per il quale vengono interpellati, caso per caso, le
Prefetture competenti.

I dati sui decessi qui di seguito riportati sono consolidati alla data del 12 aprile
2001; essi  debbono pertanto considerarsi provvisori e, probabilmente, suscetti-
bili di ulteriori variazioni in aumento.
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B. SITUAZIONE NNAZIONALE  11991 - 22000

SERIE SSTORICA PPER SSESSO EE NNAZIONALITÀ

La seguente tavola V.B.1. mostra a livello nazionale, con la specifica del sesso
e della nazionalità, la serie storica dei decessi osservati dal 1991 al 2000.

Tavola V.B.1.

Nella suddivisione per sesso si assiste all'enorme preponderanza del sesso
maschile, fatto ormai consolidato in qualsivoglia casistica concernente l'argo-
mento droga.
Si osserva un dato globale che risulta decrescente nei due periodi che vanno dal
'91 al '94 e dal '97 al 1999 e crescente dal '95 al '96 dove è stato raggiunto il
picco massimo corrispondente a 1.566 decessi mentre per il 2000 è stazionario
rispetto all'annualità precedente. Il trend in aumento della mortalità da eroina
nel biennio '95 '96, con successiva stabilizzazione, non deve essere ricondotto
tanto ad un aumento del numero dei consumatori di eroina e quindi di conse-
guenza della popolazione a rischio, ma semmai all'"invecchiamento" anagrafi-
co di chi fa uso di eroina. È stato riscontrato infatti che sono gli "ultratrenten-
ni" la classe di età più rappresentata nei decessi dal 1996, con appunto un innal-
zamento dell'età in rapporto ai precedenti periodi.
Con la successiva figura (V.B.1.) si  è evidenziato graficamente, tramite il dia-
gramma a canne d'organo, il dato riportato nella soprastante tavola.

ITALIANI STRANIERI TOTALI
M F M F

1991 1.209 130 38 6 1.383
1992 1.096 98 21 2 1.217
1993 767 107 14 888
1994 785 59 21 2 867
1995 1.041 110 41 3 1.195
1996 1.386 134 42 4 1.566
1997 1.028 84 44 4 1.160
1998 947 92 37 4 1.080
1999 871 103 26 2 1.002
2000 897 82 34 3 1.016
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Figura V.B.1.
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EROINA COCAINA AMFETAMINICI IMPRECISATA TOTALE
Piemonte 62 40 102
Valle d’Aosta 2 2
Lombardia 51 4 90 145
Trentino A.A. 9 7 16
Veneto 38 1 51 90
Friuli V.G. 6 11 17
Liguria 13 1 22 36
Emilia Romagna 47 2 1 50 100
ITALIA NORD 228 7 2 271 508
Toscana 35 2 16 53
Marche 15 7 22
Umbria 14 11 25
Lazio 36 2 94 132
ITALIA CENTRO 100 4 128 232
Abruzzo 14 4 18
Molise 1 1
Campania 25 4 105 134
Puglia 18 4 23 45
Basilicata 2 3 5
Calabria 9 3 11 23
Sicilia 10 4 12 26
Sardegna 9 14 23
ITALIA SUD 88 15 172 275
TOTALE ITALIA 416 26 2 571 1.015
Estero 1 1
TOTALE 417 26 2 571 1.016
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C. SOSTANZE CCAUSA DDEI DDECESSI 22000
DISTRIBUZIONE RREGIONALE PPER PPRINCIPALI SSOSTANZE
CAUSA DDEI DDECESSI

Nella seguente tavola V.C.1. il dato dei decessi è scomposto per sostanza stu-
pefacente e per area geografica.
È importante sottolineare che il dato inerente il rilevante numero dei decessi per
sostanza imprecisata è dovuto al carattere indiziario della statistica. Infatti,
come già ribadito, non tutti i casi notiziati alla D.C.S.A. vengono poi conforta-
ti dai dati medico legali. La sostanza che si conferma come maggiore responsa-
bile dei decessi da abuso è l'eroina, con una percentuale del 41,11% sul totale
delle morti  causate dalla droga. La frequenza più alta si riscontra nell'Italia del
nord con una percentuale pari al 54,93% del totale dei decessida eroina, segue
il centro con il 23,85% ed il sud con il 21,20%. Le regioni con i dati più allar-
manti sono il Piemonte, la Lombardia, l'Emilia Romagna ed il Veneto. Rispetto
al '99, si ha un decremento dei decessi per eroina in ambito nazionale; più pre-
cisamente diminuisce la percentuale riferita al nord, mentre aumentano quelle
riferite al sud ed al centro.

Tavola V.C.1.



DISTRIBUZIONE RREGIONALE EE PPROVINCIALE DDEI DDECESSI
CON SSPECIFICATE LLE FFASCE DD’ETÀ

Con la successiva tavola V.D.1. sono state evidenziate le fasce di età che carat-
terizzano le morti per droga, nonché  le provincie in cui è avvenuto il decesso;
vengono inoltre distinti gli italiani  dagli stranieri.

Come per il passato la fascia d'età più colpita è quella dai 30 ai 34 anni, segui-
ta da quella dai 35 ai 39 anni; in generale sono, questi, gli intervalli di età che
caratterizzano la morte degli assuntori cronicamente intossicati.

Nell'ambito provinciale le aree più colpite sono prevalentemente quelle metro-
politane; in particolare si possono elencare le città con il più alto numero di
decessi:

1. Roma, 112;
2. Napoli, 91;
3. Milano, 63;
4. Torino, 57.

È evidente che nelle grandi città il numero dei decessi per droga può compren-
dere anche alcuni individui non residenti, di conseguenza un più elevato tasso
di mortalità può essere dovuto anche al computo  di quei soggetti venuti da fuori
città a rifornirsi di droga nei grandi centri ed in questi deceduti dopo l'assun-
zione.
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REGIONI FASCE DI ETÀ
 E 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 ≥≥40

TOT.

PROVINCIE M F M F M F M F M F M F I S
Torino 2 5 1 12 15 2 11 1 8 56 1
Alessandria 2 1 1 2 3 8 1
Asti 1 1
Biella 1 2 1 1 1 6
Cuneo 2 1 1 2 3 2 11
Novara 1 3 4
Verbania 1 1 1 3
Vercelli 1 1 2 4 1 2 11

PIEMONTE 5 10 2 19 1 25 5 16 2 17 100 2
Aosta 1 1 2
VALLE D'AOSTA 1 1 2
Milano 1 2 2 10 1 22 16 1 8 59 4
Bergamo 1 1 1 3 2 2 9 1
Brescia 1 2 4 1 8 2 1 1 18 2
Como 1 2 3 1 1 1 9
Cremona 1 4 2 6 1
Lecco 2 1 3
Lodi 1 2 1 1 5
Mantova 2 1 2 1
Pavia 1 1 1 5 1 1 10
Sondrio
Varese 1 3 3 2 5 1 15

LOMBARDIA 3 1 7 2 22 4 52 2 33 2 16 1 136 9
Trento 1 1 4 1 1 8
Bolzano 1 2 2 2 1 8
TRENTINO A.A. 2 1 6 3 2 1 1 16

Venezia 1 2 1 3 3 4 3 17
Belluno 1 1
Padova 1 3 5 10 2 6 1 2 27 3
Rovigo 1 2 2 1 6
Treviso 1 1 4 1 6 1 13 1
Verona 4 1 4 3 2 13 1
Vicenza 1 4 2 1 8

VENETO 2 1 7 1 20 2 23 2 22 1 9 85 5
Trieste 1 2 2 1 2 8
Gorizia 1 1 2 4
Pordenone 1 1
Udine 1 2 1 4

FRIULI V. G. 1 1 1 5 2 1 5 1 17
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Tavola V.D.1.
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REGIONI FASCE DI ETÀ
 E 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 ≥≥40

TOT.

PROVINCIE M F M F M F M F M F M F I S
Genova 8 3 1 5 1 2 18 2
Imperia 1 1 2 4
La Spezia 1 1 4 1 1 8
Savona 3 1 4

LIGURIA 1 12 6 1 11 2 3 34 2
Bologna 4 4 1 8 2 5 22 2
Ferrara 1 1 4 6
Forlì 1 1 3 3 3 1 12
Modena 1 1 1 4 1 5 3 1 17
Parma 2 2 2 2 1 1 10
Piacenza 1 2 1 2 2 8
Ravenna 2 1 2 1 2 3 1 12
Reggio Emilia 1 2 1 2 1 7
Rimini 1 2 1 4

E. ROMAGNA 2 11 3 17 3 23 3 24 2 11 1 98 2
ITALIA NORD 16 2 38 8 97 10 137 13 111 10 62 4 488 20
Firenze 2 3 5 1 2 1 1 2 17
Arezzo 1 2 2 1 6
Grosseto 1 1 1 3
Livorno 1 1 1 1 1 5
Lucca 2 1 1 4
Massa 1 1 1 1 4
Pisa 1 2 2 1
Prato 1 1 1 1
Pistoia 1 1 1 2 4 1
Siena 1 1 2 4

TOSCANA 5 2 6 14 1 12 3 8 2 50 3
Perugia 4 6 10 2 1 19 4
Terni 1 1 2

UMBRIA 4 7 10 2 2 21 4
Ancona 3 1 1 1 6
Ascoli Piceno 2 1 1 4
Macerata 1 1 1 1 4
Pesaro 1 3 1 2 1 8

MARCHE 1 5 7 2 5 2 22
Roma 2 7 1 21 2 30 3 26 1 18 1 107 5
Frosinone 1 3 3 1 2 10
Latina 1 1 1 1 3 1
Rieti 2 2
Viterbo 1 2 1 4

LAZIO 3 1 12 1 27 2 33 3 29 1 18 2 126 6
ITALIA CENTRO 3 1 22 3 45 2 64 6 48 4 30 4 219 13
L'Aquila
Chieti 3 1 4
Pescara 4 5 9
Teramo 2 1 1 1 5

ABRUZZO 2 1 7 7 1 18
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REGIONI FASCE DI ETÀ
 E 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 ≥≥40

TOT.

PROVINCIE M F M F M F M F M F M F I S
Campobasso 1 1
Isernia

MOLISE 1 1
Napoli 1 10 2 22 1 19 5 20 3 8 88 3
Avellino 2 3 1 6
Benevento 1 1 1 3
Caserta 2 1 1 5 5 2 16
Salerno 1 5 7 1 4 17 1

CAMPANIA 4 14 3 36 1 32 6 27 3 8 130 4
Bari 1 3 6 2 12
Brindisi 1 1 2 3 1 8
Foggia 1 1 1 3
Lecce 3 4 2 2 3 14
Taranto 1 1 3 3 8

PUGLIA 6 1 8 11 11 8 45
Potenza 1 2 3
Matera 1 1 2

BASILICATA 1 3 1 5
Catanzaro 1 4 2 5 12
Cosenza 1 2 1 1 2 7
Crotone
Reggio Calabria 1 1 2
Vibo Valentia 1 1 2

CALABRIA 3 4 5 4 7 23
Palermo 1 1 1 1 3 1 8
Agrigento
Caltanissetta
Catania 1 2 1 4
Enna
Messina 1 1 1 1 4
Ragusa 1 1 2
Siracusa 1 1 1 3 6
Trapani 1 1 2

SICILIA 1 3 5 2 8 1 5 1 26
Cagliari 1 4 2 3 2 12
Nuoro 2 1 3
Oristano
Sassari 3 1 4 8

SARDEGNA 1 7 4 1 8 2 23
ITALIA SUD INS 5 30 4 64 3 68 8 63 3 27 271 4
ESTERO NR. 1 1
TOTALE ITAL 22 3 86 14 199 14 253 27 218 17 118 7 979
TOTALE STRAN 2 4 1 7 1 15 4 2 1 37

TOTALE 24 3 90 15 206 15 268 27 222 17 120 8 979 37
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Testi a cura della Direzione Centrale per i  Servizi Antidroga.

Elaborazione dati statistici, progetto grafico ed impaginazione a cura della
Sezione D.A.D.E. della D.C.S.A..

Fotografie cortesemente fornite da:

Comando Generale Arma dei Carabinieri
Comando Generale Guardia di Finanza
Polizia Moderna - Periodico mensile ufficiale della Polizia di Stato

Preparazione e stampa: Emme Due Grafica S.a.s. - Roma



PARTE IIIIPARTE IIII
SITUAZIONE RREGIONALE EE PPROVINCIALESITUAZIONE RREGIONALE EE PPROVINCIALE

A. GGENERALITà
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L’andamento del fenomeno droga, prima esposto su scala nazionale, viene ora
illustrato a livello regionale.

Per semplicità di consultazione sono stati approntati  quadri regionali aventi le
stesse caratteristiche di quelli nazionali già esaminati.

In premessa all'illustrazione dei dati analizzati, va in generale  affermato che i
risultati dell'analisi operativa sull'andamento nazionale non  sempre si riprodu-
cono ovunque  a livello locale, e ciò a causa delle peculiarità di ciascuna delle
singole regioni considerate.
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B. OOPERAZIONI AANTIDROGA

DISTRIBUZIONE RREGIONALE EE PPROVINCIALE DDELLE OOPE-
RAZIONI AANTIDROGA PPER TTIPOLOGIA DDI SSTUPEFACENTE.

Vengono ora qui di seguito riportati e commentati i dati regionali.
La piccola variazione in decremento del numero delle operazioni di polizia a
livello nazionale si riflette ovviamente anche ai livelli regionali.
Più in particolare, nella diminuzione del dato complessivo nazionale  viene
registrato un numero di operazioni minore al nord ed al centro e maggiore al sud
ed alle isole.
Il maggior numero di operazioni antidroga di polizia è stato effettuato nel nord
del Paese (49,23%), seguito dal sud (29,56%) e dal centro (21,21%). Dal riscon-
tro con il '99 si osserva una situazione invariata per il nord ed una variazione

nella percentuale di operazioni di un punto in aumento al sud ed in diminuzio-
ne al centro (vedasi la seguente tavola IV.B.1., ove il dato viene altresì scorpo-
rato per tipologia di stupefacente).
In Lombardia si è effettuato il maggior numero di operazioni  (4.103) pari al
18,72% del totale nazionale; seguono il Lazio (2.339 operazioni) ed il Veneto
(1.763 operazioni) rispettivamente con il  10,67% e l'8% del totale nazionale.
Per le tre regioni citate si è avuto nel 2000 un aumento del numero di operazioni
e precisamente 407 in Lombardia, 67 nel Lazio e 323 in Veneto. Nell'Italia del
sud sono state effettuate più operazioni in: Campania (1.709), Sicilia (1.499) e
Puglia (1.349).
Le regioni che percentualmente non superano l'1% delle operazioni svolte in
Italia sono le stesse del '99: Valle d'Aosta, Molise e Basilicata.
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Tavola IV.B.1. 

OPERAZIONI ANTIDROGA
EROINA COCAINA CANNABIS AMFETA-

MINICI
L.S.D. ALTRI TOTALE

Piemonte 477 250 862 28 6 26 1.649
Valle d'Aosta 22 7 14 43
Lombardia 733 1.113 2.184 41 4 28 4.103
Trentino A. A. 58 50 200 4 7 319
Veneto 430 294 944 74 21 1.763
Friuli V. G. 57 34 216 23 1 5 336
Liguria 273 212 492 18 1 89 1.085
Emilia Romagna 300 362 767 49 1 12 1.491
ITALIA NORD 2.350 2.322 5.679 237 13 188 10.789
Toscana 483 253 772 49 2 16 1.575
Marche 183 101 191 10 3 488
Umbria 83 57 92 9 3 244
Lazio 595 709 960 26 49 2.339
ITALIA CENTRO 1.344 1.120 2.015 94 2 71 4.646
Abruzzo 145 76 177 13 6 417
Molise 11 8 42 1 1 63
Campania 538 327 823 12 1 8 1.709
Puglia 314 156 864 7 8 1.349
Basilicata 38 9 80 127
Calabria 97 71 539 6 6 719
Sicilia 321 113 1.027 21 2 15 1.499
Sardegna 115 74 360 27 1 18 595
ITALIA SUD/ISOLE 1.579 834 3.912 87 4 62 6.478
Acque internazionali

TOTALE 5.273 4.276 11.606 418 19 321 21.913



La situazione appena descritta è illustrata numericamente per provincia nella
seguente  tabella IV.B.1. 
Tabella IV.B.1.
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SIGLA PROVINCIA OPERAZIONI SIGLA PROVINCIA OPERAZIONI
AG Agrigento 95 MS Massa 76
AL Alessandria 115 MT Matera 72
AN Ancona 74 NA Napoli 1.250
AO Aosta 43 NO Novara 55
AP Ascoli Piceno 159 NU Nuoro 28
AQ L'Aquila 85 OR Oristano 18
AR Arezzo 90 PA Palermo 364
AT Asti 56 PC Piacenza 80
AV Avellino 44 PD Padova 386
BA Bari 455 PE Pescara 115
BG Bergamo 351 PG Perugia 179
BI Biella 36 PI Pisa 204
BL Belluno 33 PN Pordenone 55
BN Benevento 40 PO Prato 66
BO Bologna 524 PR Parma 135
BR Brindisi 215 PS Pesaro 104
BS Brescia 280 PT Pistoia 114
BZ Bolzano 174 PV Pavia 70
CA Cagliari 223 PZ Potenza 55
CB Campobasso 44 RA Ravenna 120
CE Caserta 217 RC Reggio Calabria 143
CH Chieti 118 RE Reggio Emilia 61
CL Caltanissetta 81 RG Ragusa 36
CN Cuneo 82 RI Rieti 26
CO Como 747 RM Roma 1.991
CR Cremona 55 RN Rimini 158
CS Cosenza 301 RO Rovigo 46
CT Catania 301 SA Salerno 158
CZ Catanzaro 158 SI Siena 62
EN Enna 38 SO Sondrio 57
FE Ferrara 104 SP La Spezia 145
FG Foggia 173 SR Siracusa 115
FI Firenze 568 SS Sassari 326
FO Forlì 142 SV Savona 110
FR Frosinone 92 TA Taranto 185
GE Genova 649 TE Teramo 99
GO Gorizia 54 TN Trento 145
GR Grosseto 92 TO Torino 959
IM Imperia 181 TP Trapani 89
IS Isernia 19 TR Terni 65
KR Crotone 56 TS Trieste 104
LC Lecco 40 TV Treviso 159
LE Lecce 321 UD Udine 123
LI Livorno 195 VA Varese 551
LO Lodi 38 VB Verbania 284
LT Latina 153 VC Vercelli 62
LU Lucca 108 VE Venezia 686
MC Macerata 151 VI Vicenza 137
ME Messina 380 VR Verona 316
MI Milano 1.858 VT Viterbo 77
MN Mantova 56 VV Vibo Valentia 61
MO Modena 167
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DISTRIBUZIONE RREGIONALE EE PPROVINCIALE DDELLE OOPE-
RAZIONI PPER TTIPOLOGIA DDI RREATO.

Viene esaminato ora sia per singole regioni, che per singole provincie, il nume-
ro di operazioni  eseguitevi in relazione alla tipologia dei reati (contro il traffi-
co, contro l'attività di vendita, contro gli altri reati nonché le operazioni a cari-
co di ignoti). Questa schematizzazione è stata già adottata  per  il dato naziona-
le; e specularmente ad esso, anche a livello locale risulta che  il maggior nume-
ro di operazioni ha teso a reprimere  l'attività di vendita di tutti i tipi di droga
considerati. Per tipo di stupefacente si  evidenzia che:

· per l'eroina, nell'Italia del nord  è stato effettuato il 44% del totale delle ope-
razioni contro l'attività di vendita; il restante 56% è stato effettuato al centro
ed al sud. le Regioni più coinvolte risultano  la Lombardia ed il Lazio rispet-
tivamente con 648 e 546 operazioni. Anche per l'attività di contrasto al traf-
fico - reato più importante per gravità tra le violazioni contemplate - è il nord
l'area ove è stato effettuato il maggior numero di interventi con una percen-
tuale del 43% seguita dal sud (35%) e dal centro (22%). Queste percentuali
sono le stesse del '99. I rinvenimenti  sono stati effettuati soprattutto al nord
(52%), seguito con percentuali molto più basse dal sud (30%) e dal centro
(18%);

·  per la cocaina, come per l'eroina, le operazioni contro l'attività di vendita
sono state effettuate in percentuale maggiore al nord (55%), seguono il cen-
tro ed il sud rispettivamente con il 23% ed il 22%. Le Regioni più coinvolte
sono  la Lombardia ed il Lazio con 729 e 369 operazioni. Le operazioni di
contrasto al traffico sono state effettuate soprattutto al nord (56%), poi al
centro (30%) ed al sud (14%). Nel 2000 è il centro che detiene il primato dei
rinvenimenti con il 50% seguito dal nord e dal sud rispettivamente con il
38% ed il 12%.

· per la cannabis le operazioni antidroga  contro l'attività di vendita si sono
svolte in maggior numero anche qui al   nord (46,43%), seguono il sud ed il
centro rispettivamente con il 35,18% ed il 18,38%. I rinvenimenti, maggiori
in  numero  sia di quelli di eroina che di cocaina, hanno una percentuale del
63,60% per il nord, del 23,76% per il sud e del 12,63% per il centro;

· per gli amfetaminici le operazioni contro l'attività di vendita sono state effet-
tuate anche qui soprattutto al nord, con il 56,33% del totale nazionale; il cen-
tro ed il sud seguono rispettivamente con il 22,37% ed il 21,29%. Le Regioni
più coinvolte sono il Veneto (71 operazioni), la Toscana (46 operazioni) e
l'Emilia Romagna (45 operazioni).

Nel confronto con il '99 si può osservare che per tutte le sostanze considerate il
nord conserva il primato nelle operazioni contro l'attività di vendita e di con-
trasto al traffico. Anche i rinvenimenti sono sempre più consistenti al nord,
escludendo quelli di cocaina maggiori al centro nel 2000. Le seguenti tavole
IV.B.2-3-4-5 contengono i dati dell'analisi soprariportata; anche qui con la voce
"rinvenimenti" si intendono i sequestri avvenuti a carico di ignoti.



Tavola IV.B.2. EROINA

(segue)
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OPERAZIONI ANTIDROGA
REGIONI

 E
PROVINCIE

CONTRO
TRAFFICO

CONTRO
ATTIVITÀ DI

VENDITA

CONTRO
ALTRI REATI RINVENIMENTI

Torino 24 315 9
Alessandria 36
Asti 28 2
Biella 2 5 1
Cuneo 3 16
Novara 12 1
Verbania 3 6 3
Vercelli 11

PIEMONTE 32 429 16
Aosta 22
VALLE D'AOSTA 22

Milano 43 398 6
Bergamo 9 87 4
Brescia 8 41 4
Como 2 9 3
Cremona 1 9
Lecco 1
Lodi 4
Mantova 1 4
Pavia 13 1
Sondrio 19
Varese 3 63

LOMBARDIA 67 648 18
Trento 1 26
Bolzano 3 26 2

TRENTINO A.A. 4 52 2
Venezia 9 32
Belluno 1 2
Padova 5 167 4
Rovigo 4
Treviso 4 45 2
Verona 6 31 1
Vicenza 6 110 1

VENETO 31 391 8
Trieste 6 12 1
Gorizia 6
Pordenone 2 5
Udine 2 22 1

FRIULI V. G. 10 45 2



(segue)
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OPERAZIONI ANTIDROGAREGIONI
 E

PROVINCIE
CONTRO

TRAFFICO

CONTRO
ATTIVITÀ DI

VENDITA

CONTRO
ALTRI REATI RINVENIMENTI

Genova 6 170 6
Imperia 1 38
La Spezia 1 21 1
Savona 3 26

LIGURIA 11 255 7
Bologna 9 60 4
Ferrara 2 8
Forlì 1 9
Modena 12 53
Parma 1 26 1
Piacenza 1 28 1
Ravenna 7 31 5
Reggio Emilia 2 13 1
Rimini 2 23

E.  ROMAGNA 37 251 12
ITALIA NORD 192 2.093 65

Firenze 4 197
Arezzo 2 9
Grosseto 3 21 1
Livorno 4 71
Lucca 1 13 1
Massa 13 2
Pisa 54
Prato 4 20
Pistoia 1 47
Siena 1 14

TOSCANA 20 459 4
Perugia 8 52 1
Terni 6 15 1

UMBRIA 14 67 2
Ancona 6 20 3
Ascoli Piceno 9 63 1
Macerata 1 28 1
Pesaro 5 43 3

MARCHE 21 154 8
Roma 37 476 1 8
Frosinone 2 40
Latina 1 19
Rieti 4
Viterbo 7

LAZIO 40 546 1 8
ITALIA CENTRO 95 1.226 1 22
L’Aquila 1 26
Chieti 2 16
Pescara 8 47 7
Teramo 2 35 1

ABRUZZO 13 124 8
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OPERAZIONI ANTIDROGAREGIONI
 E

PROVINCIE
CONTRO

TRAFFICO

CONTRO
ATTIVITÀ DI

VENDITA

CONTRO
ALTRI REATI RINVENIMENTI

Campobasso 1
Isernia 9 1

MOLISE 10 1
Napoli 28 377 9
Avellino 1 12
Benevento 9 2
Caserta 4 63 2
Salerno 6 25

CAMPANIA 39 486 13
Bari 18 91 4
Brindisi 8 24
Foggia 1 30 1
Lecce 18 73 1
Taranto 6 38 1

PUGLIA 51 256 7
Potenza 1 17
Matera 1 17 2

BASILICATA 2 34 2
Catanzaro 3 21
Cosenza 2 29 2
Crotone 2 13
Reggio Calabria 9 11
Vibo Valentia 5

CALABRIA 16 79 2
Palermo 6 99 2
Agrigento 5 22
Caltanissetta 23 1
Catania 11 38
Enna 2
Messina 6 31 1
Ragusa 2
Siracusa 47 1
Trapani 2 22

SICILIA 30 286 5
Cagliari 3 33
Nuoro
Oristano 1
Sassari 4 74

SARDEGNA 7 108
ITALIA SUD INS 158 1.383 38

TOT. ITALIA 445 4.702 1 125
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Tavola IV.B.3. COCAINA

(segue)

OPERAZIONI ANTIDROGA
REGIONI

 E
PROVINCIE

CONTRO
TRAFFICO

CONTRO
ATTIVITÀ DI

VENDITA

CONTRO
ALTRI REATI RINVENIMENTI

Torino 26 153 3
Alessandria 5 22
Asti 1 7
Biella 1 1
Cuneo 1 6
Novara 1 9
Verbania 2 4 6
Vercelli 1 1

PIEMONTE 38 203 9
Aosta 2 5
VALLE D'AOSTA 2 5

Milano 123 417 18
Bergamo 18 79 1
Brescia 26 99 3
Como 3 17 6
Cremona 1 9 1
Lecco 3 9
Lodi 4 11
Mantova 2 9
Pavia 6 19 1
Sondrio 3
Varese 145 57 23

LOMBARDIA 331 729 53
Trento 8 22 2
Bolzano 1 16 1

TRENTINO A.A. 9 38 3
Venezia 21 61 2
Belluno 2 2 1
Padova 7 54
Rovigo 2
Treviso 6 30
Verona 7 21 2
Vicenza 13 61 2

VENETO 56 231 7
Trieste 1 6 2
Gorizia 1 5
Pordenone 7 1
Udine 6 5

FRIULI V. G. 8 23 3
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OPERAZIONI ANTIDROGAREGIONI
 E

PROVINCIE
CONTRO

TRAFFICO

CONTRO
ATTIVITÀ DI

VENDITA

CONTRO
ALTRI REATI RINVENIMENTI

Genova 22 98 10
Imperia 6 12
La Spezia 6 34 2
Savona 5 15 2

LIGURIA 39 159 14
Bologna 32 62 5
Ferrara 1 25
Forlì 9 33 1
Modena 16 33
Parma 6 10
Piacenza 7 34 1
Ravenna 5 17
Reggio Emilia 4 11 1
Rimini 10 38 1

E.  ROMAGNA 90 263 9
ITALIA NORD 573 1.651 98

Firenze 26 64 2
Arezzo 4 12
Grosseto 1 4 1
Livorno 7 27 1
Lucca 7 19 2
Massa 5 14
Pisa 2 19 2
Prato 2 8
Pistoia 2 12
Siena 10

TOSCANA 56 189 8
Perugia 7 39 1
Terni 4 6

UMBRIA 11 45 1
Ancona 6 12 1
Ascoli Piceno 5 27 2
Macerata 7 21 2
Pesaro 2 16

MARCHE 20 76 1 4
Roma 212 307 117
Frosinone 3 8
Latina 4 39 1
Rieti 1 1
Viterbo 1 14 1

LAZIO 221 369 119
ITALIA CENTRO 308 679 1 132
L’Aquila 1 9 2
Chieti 1 26 1
Pescara 6 13
Teramo 2 14 1

ABRUZZO 10 62 4

(segue)
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OPERAZIONI ANTIDROGAREGIONI
 E

PROVINCIE
CONTRO

TRAFFICO

CONTRO
ATTIVITÀ DI

VENDITA

CONTRO
ALTRI REATI RINVENIMENTI

Campobasso 3 5
Isernia

MOLISE 3 5
Napoli 44 182 4
Avellino 1 3
Benevento 1 2 1
Caserta 12 50 2
Salerno 4 20 1

CAMPANIA 62 257 8
Bari 11 48 1
Brindisi 1 12 1
Foggia 5 22 1
Lecce 5 31 3
Taranto 2 13

PUGLIA 24 126 6
Potenza 4
Matera 4 1

BASILICATA 8 1
Catanzaro 2 13
Cosenza 1 21 1
Crotone 3 1
Reggio Calabria 11 13 1
Vibo Valentia 1 3

CALABRIA 15 53 3
Palermo 1 2
Agrigento 3 4
Caltanissetta 5 28
Catania 3
Enna 6 16 3
Messina 2 26
Ragusa
Siracusa 2 9
Trapani 2 1

SICILIA 19 90 4
Cagliari 8 23 2
Nuoro 1 1
Oristano 2
Sassari 3 32 2

SARDEGNA 11 58 5
ITALIA SUD INS 144 659 31

TOT. ITALIA 1.025 2.989 1 261



Tavola IV.B.4.  CANNABIS

(segue)
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OPERAZIONI ANTIDROGA
REGIONI

 E
PROVINCIE

CONTRO
TRAFFICO

CONTRO
ATTIVITÀ DI

VENDITA

CONTRO
ALTRI REATI RINVENIMENTI

Torino 21 357 24
Alessandria 5 45 1
Asti 2 13 1
Biella 2 16 1
Cuneo 48 5
Novara 2 24 1
Verbania 4 22 225
Vercelli 1 41 1

PIEMONTE 37 566 259
Aosta 1 8 5
VALLE D'AOSTA 1 8 5

Milano 42 734 54
Bergamo 13 126 9
Brescia 7 61 13
Como 3 329 363
Cremona 1 31 1
Lecco 1 19 6
Lodi 15 2
Mantova 36 1
Pavia 4 22 4
Sondrio 1 29 5
Varese 9 159 1 83

LOMBARDIA 81 1.561 1 541
Trento 5 68 9
Bolzano 2 89 27

TRENTINO A.A. 7 157 36
Venezia 12 458 50
Belluno 5 17 1
Padova 12 80 37
Rovigo 2 34 3
Treviso 4 45 9
Verona 8 47 10
Vicenza 6 91 13

VENETO 49 772 123
Trieste 9 39 20
Gorizia 1 28 12
Pordenone 3 18 15
Udine 3 51 1 16

FRIULI V. G. 16 136 1 63
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OPERAZIONI ANTIDROGAREGIONI
 E

PROVINCIE CONTRO
TRAFFICO

CONTRO
ATTIVITÀ DI

VENDITA

CONTRO
ALTRI REATI RINVENIMENTI

Genova 13 169 1 67
Imperia 7 99 7
La Spezia 4 70 2
Savona 6 35 12

LIGURIA 30 373 1 88
Bologna 7 312 20
Ferrara 4 54 3
Forlì 5 70 5
Modena 6 35 8
Parma 3 27 2
Piacenza 4 47 3
Ravenna 2 34 16
Reggio Emilia 26 2
Rimini 1 62 9

E.  ROMAGNA 32 667 68
ITALIA NORD 253 4.240 3 1.183

Firenze 9 227 16
Arezzo 4 51 4
Grosseto 5 34 17
Livorno 1 69 8
Lucca 9 43 5
Massa 33 5
Pisa 3 113 5
Prato 3 24 4
Pistoia 3 42 3
Siena 27 5

TOSCANA 37 663 72
Perugia 3 54 7
Terni 1 25 2

UMBRIA 4 79 9
Ancona 6 15 3
Ascoli Piceno 3 37 8
Macerata 1 79 6
Pesaro 3 28 2

MARCHE 13 159 19
Roma 40 612 119
Frosinone 3 29 3
Latina 3 76 6
Rieti 18 0
Viterbo 3 41 7

LAZIO 49 776 135
ITALIA CENTRO 103 1.677 235
L’Aquila 5 30 1 8
Chieti 7 53 5
Pescara 3 25 3
Teramo 4 26 7

ABRUZZO 19 134 1 23
(segue)
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OPERAZIONI ANTIDROGAREGIONI
 E

PROVINCIE
CONTRO

TRAFFICO

CONTRO
ATTIVITÀ DI

VENDITA

CONTRO
ALTRI REATI RINVENIMENTI

Campobasso 2 22 9
Isernia 9

MOLISE 2 31 9
Napoli 27 532 29
Avellino 3 21 3
Benevento 2 17 6
Caserta 5 72 7
Salerno 6 91 2

CAMPANIA 43 733 47
Bari 24 231 21
Brindisi 31 95 41
Foggia 4 99 10
Lecce 18 114 54
Taranto 5 94 1 22

PUGLIA 82 633 1 148
Potenza 29 4
Matera 3 36 8

BASILICATA 3 65 12
Catanzaro 9 91 18
Cosenza 8 206 25
Crotone 3 20 11
Reggio Calabria 9 49 40
Vibo Valentia 3 34 13

CALABRIA 32 400 107
Palermo 19 183 18
Agrigento 3 51 8
Caltanissetta 3 42 3
Catania 9 191 10
Enna 4 27 1
Messina 10 280 15
Ragusa 3 29 2
Siracusa 6 42 8
Trapani 2 51 7

SICILIA 59 896 72
Cagliari 8 121 7
Nuoro 2 15 5
Oristano 12
Sassari 6 172 12

SARDEGNA 16 320 24
ITALIA SUD INS 256 3.212 2 442

TOT. ITALIA 612 9.129 5 1.860



Tavola IV.B.5. AMFETAMINICI 

(segue)
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OPERAZIONI ANTIDROGA
REGIONI

 E
PROVINCIE

CONTRO
TRAFFICO

CONTRO
ATTIVITÀ DI

VENDITA

CONTRO
ALTRI REATI RINVENIMENTI

Torino 1 9 2
Alessandria 1
Asti 1
Biella 2
Cuneo 1
Novara 3
Verbania 3
Vercelli 5

PIEMONTE 1 22 5
Aosta
VALLE D'AOSTA

Milano 4 9 1
Bergamo 3
Brescia 15
Como 2
Cremona
Lecco
Lodi
Mantova 2
Pavia
Sondrio
Varese 4 1

LOMBARDIA 4 33 4
Trento 2
Bolzano 1 1

TRENTINO A.A. 1 3
Venezia 36
Belluno 1
Padova 2 10
Rovigo 1
Treviso 12
Verona 1 2
Vicenza 9

VENETO 3 71
Trieste 2 5
Gorizia 1
Pordenone 4
Udine 1 10

FRIULI V. G. 3 20

(segue)
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OPERAZIONI ANTIDROGAREGIONI
 E

PROVINCIE
CONTRO

TRAFFICO

CONTRO
ATTIVITÀ DI

VENDITA

CONTRO
ALTRI REATI RINVENIMENTI

Genova 9 1
Imperia 1
La Spezia 2
Savona 4 1

LIGURIA 15 3
Bologna 2 9
Ferrara 4
Forlì 7 1
Modena 4
Parma 2
Piacenza 7
Ravenna 2
Reggio Emilia
Rimini 1 10

E.  ROMAGNA 3 45 1
ITALIA NORD 15 209 13

Firenze 14 1
Arezzo 4
Grosseto 3
Livorno 5
Lucca 1 5 1
Massa 4
Pisa 6
Prato
Pistoia 3
Siena 2

TOSCANA 1 46 2
Perugia 5
Terni 1 3

UMBRIA 1 8
Ancona 2
Ascoli Piceno 3 1
Macerata 2
Pesaro 2

MARCHE 9 1
Roma 1 11 3
Frosinone 3
Latina 3 1
Rieti 1 1
Viterbo 2

LAZIO 1 20 5
ITALIA CENTRO 3 83 8
L’Aquila
Chieti 6
Pescara
Teramo 7

ABRUZZO 13
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OPERAZIONI ANTIDROGAREGIONI
 E

PROVINCIE
CONTRO

TRAFFICO

CONTRO
ATTIVITÀ DI

VENDITA

CONTRO
ALTRI REATI RINVENIMENTI

Campobasso 1
Isernia

MOLISE 1
Napoli 9 2
Avellino
Benevento
Caserta
Salerno 1

CAMPANIA 10 2
Bari 2
Brindisi 1
Foggia
Lecce 2
Taranto 2

PUGLIA 7
Potenza
Matera

BASILICATA
Catanzaro 1
Cosenza 5
Crotone
Reggio Calabria
Vibo Valentia

CALABRIA 6
Palermo 1 5
Agrigento 2
Caltanissetta 1
Catania 5
Enna 1
Messina 6
Ragusa
Siracusa
Trapani

SICILIA 2 19
Cagliari 1 10
Nuoro 1
Oristano 2
Sassari 1 10 2

SARDEGNA 2 23 2
ITALIA SUD INS 4 79 4

TOT. ITALIA 22 371 25
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C. PPERSONE DDEFERITE AALLE AAUTORITà GGIUDIZIARIE

DISTRIBUZIONE RREGIONALE EE PPROVINCIALE DDELLE PPER-
SONE DDEFERITE AALLE AAUTORITà GGIUDIZIARIE CCON SSPECI-
FICATO IIL TTIPO DDI PPROVVEDIMENTO RRESTRITTIVO.

Nella tavola che segue è analizzato il dato regionale del numero di persone
deferite alle Autorità Giudiziarie con la consueta ripartizione che identifica
separatamente le quantità di soggetti destinatari di provvedimenti non restritti-
vi da quelli colpiti da provvedimenti restrittivi.
A livello nazionale la percentuale delle persone in stato di arresto o irreperibi-
lità, pari al 72% del totale delle persone indagate, è la stessa del '99, con  il
maggior numero di deferiti  riscontrabile nel nord (circa il 45% del dato nazio-
nale complessivo). Si può constatare che rispetto al '99 nel nord e nel centro è
aumentato il numero di persone deferite con provvedimento non restrittivo
mentre è diminuito quello relativo agli arrestati o irreperibili; nel contempo al
sud è diminuito il numero di persone deferite con provvedimento non restritti-
vo mentre è aumentato quello relativo agli arrestati ed agli irreperibili.

Tavola IV.C.1.

Anche per i dati considerati nella precedente tavola è stata approntata una tabel-
la (tabella IV.C.1) con la specifica numerica dei valori di ogni provincia.

LIBERTÀ ARR.+IRR TOTALE
Piemonte 651 1.775 2.426
Valle d’Aosta 34 25 59
Lombardia 1.438 4.196 5.634
Trentino A.A. 212 303 515
Veneto 988 1.681 2.669
Friuli V.G. 193 286 479
Liguria 537 1.016 1.553
Emilia Romagna 718 1.738 2.456
ITALIA NORD 4.771 11.020 15.791
Toscana 776 1.723 2.499
Marche 375 458 833
Umbria 110 342 452
Lazio 646 2.673 3.319
ITALIA CENTRO 1.907 5.196 7.103
Abruzzo 263 446 709
Molise 64 68 132
Campania 316 2.434 2.750
Puglia 471 1.857 2.328
Basilicata 84 147 231
Calabria 474 779 1.253
Sicilia 994 2.134 3.128
Sardegna 413 474 887
ITALIA SUD 3.082 8.339 11.421
TOTALE ITALIA 9.757 24.555 34.312



Tabella IV.C.1.
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SIGLA PROVINCIA PERSONE SIGLA PROVINCIA PERSONE
AG Agrigento 335 MS Massa 131
AL Alessandria 208 MT Matera 126
AN Ancona 139 NA Napoli 1.979
AO Aosta 59 NO Novara 79
AP Ascoli Piceno 333 NU Nuoro 28
AQ L'Aquila 183 OR Oristano 39
AR Arezzo 136 PA Palermo 664
AT Asti 81 PC Piacenza 120
AV Avellino 66 PD Padova 596
BA Bari 755 PE Pescara 212
BG Bergamo 538 PG Perugia 331
BI Biella 65 PI Pisa 289
BL Belluno 89 PN Pordenone 82
BN Benevento 80 PO Prato 91
BO Bologna 733 PR Parma 255
BR Brindisi 346 PS Pesaro 148
BS Brescia 514 PT Pistoia 186
BZ Bolzano 244 PV Pavia 134
CA Cagliari 325 PZ Potenza 105
CB Campobasso 99 RA Ravenna 148
CE Caserta 342 RC Reggio Calabria 315
CH Chieti 171 RE Reggio Emilia 93
CL Caltanissetta 181 RG Ragusa 52
CN Cuneo 154 RI Rieti 37
CO Como 470 RM Roma 2.653
CR Cremona 152 RN Rimini 300
CS Cosenza 446 RO Rovigo 72
CT Catania 584 SA Salerno 283
CZ Catanzaro 337 SI Siena 102
EN Enna 75 SO Sondrio 73
FE Ferrara 204 SP La Spezia 234
FG Foggia 318 SR Siracusa 278
FI Firenze 862 SS Sassari 495
FO Forlì 239 SV Savona 150
FR Frosinone 197 TA Taranto 318
GE Genova 889 TE Teramo 143
GO Gorizia 58 TN Trento 271
GR Grosseto 109 TO Torino 1.700
IM Imperia 280 TP Trapani 221
IS Isernia 33 TR Terni 121
KR Crotone 93 TS Trieste 164
LC Lecco 50 TV Treviso 266
LE Lecce 591 UD Udine 175
LI Livorno 317 VA Varese 697
LO Lodi 63 VB Verbania 53
LT Latina 296 VC Vercelli 86
LU Lucca 276 VE Venezia 908
MC Macerata 213 VI Vicenza 250
ME Messina 738 VR Verona 488
MI Milano 2.835 VT Viterbo 136
MN Mantova 108 VV Vibo Valentia 62
MO Modena 364



DISTRIBUZIONE RREGIONALE EE PPROVINCIALE DDELLE PPER-
SONE DDEFERITE AALLE AAUTORITà GGIUDIZIARIE PPER TTIPO-
LOGIA DDI SSTUPEFACENTE.

La seguente tavola IV.C.2. mostra la distribuzione regionale del numero dei
deferiti, per tipo di droga. Dato predominante  è quello  relativo ai deferiti per
traffico e/o smercio di cannabis con una percentuale  pari al 43,60% del totale
nazionale. Il dato relativo all'eroina è pari al 28,41%, quello relativo alla cocai-
na è pari al 24,63%. Nel '99 le percentuali sopra citate erano similari per la can-
nabis e l'eroina ma leggermente inferiori per la cocaina (-2%).

Tavola IV.C.2.
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EROINA COCAINA CANNABIS AMFETA-
MINICI L.S.D. ALTRE

DROGHE
Piemonte 839 520 993 36 6 32
Valle d’Aosta 35 15 9
Lombardia 1.256 1.975 2.306 60 6 31
Trentino A.A. 132 92 276 8 7
Veneto 717 605 1.198 119 30
Friuli V.G. 103 62 267 39 2 6
Liguria 438 367 610 26 2 110
Emilia Romagna 553 809 988 81 2 23
ITALIA NORD 4.073 4.445 6.647 369 18 239
Toscana 686 640 1.067 87 2 17
Marche 406 136 275 12 4
Umbria 158 146 130 14 4
Lazio 932 1.070 1.212 32 73
ITALIA CENTRO 2.182 1.992 2.684 145 2 98
Abruzzo 264 132 283 24 6
Molise 18 55 51 7 1
Campania 899 642 1.178 21 1 9
Puglia 763 460 1.078 16 11
Basilicata 86 12 133
Calabria 285 266 692 6 4
Sicilia 940 329 1.748 60 2 49
Sardegna 238 120 469 41 1 18
ITALIA SUD 3.493 2.016 5.632 175 4 98
TOTALE ITALIA 9.748 8.453 14.963 689 24 435



DISTRIBUZIONE RREGIONALE EE PPROVINCIALE DDELLE PPER-
SONE DDEFERITE AALLE AAUTORITà GGIUDIZIARIE PPER TTITOLO
DI RREATO CCONTESTATO.

Dopo l'analisi effettuata a livello nazionale, si considera ora nella seguente
tavola IV.C.3. la distribuzione regionale delle persone deferite alle AA.GG. con
parcellizzazione per titolo di reato contestato.

· Nell'attività di vendita vi sono stati più deferiti nell'Italia del nord con una
percentuale del 46,79% rispetto al totale, segue il sud con il 31,76%. Le
regioni con il maggior numero di deferiti risultano la Lombardia, il Lazio e
la Campania.

·  Nelle attività di produzione e traffico si rileva una percentuale del 50,43%
per il nord, del 27,24% per il sud e del 22,33% per il centro; le regioni con
un maggior numero di deferiti risultano la Lombardia, il Lazio e l'Emilia
Romagna.

· Per l'associazione finalizzata al traffico e per quella finalizzata allo smercio
il maggior numero di deferiti lo si è avuto nell'Italia del sud; in particolare la
Puglia e la Sicilia sono le regioni più coinvolte nel traffico, mentre la
Campania nello smercio.
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Tavola IV.C.3.

Ex artt. D.P.R. N. 309/90
Produzione traffico: (art. 73, 1°, 2°, 3°, 4° e 6° comma)
Attività vendita: (art. 73, 5° e 6° comma)
Associazione finalizzata traffico: (art. 74 escluso 6° co.)
Associazione finalizzata smercio: (combinato disposto art. 74, c.6° ed art. 416 C.P.)
Altri reati: Altri reati previsti dalla specifica normativa
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PRODUZIONE
TRAFFICO

ATTIVITÀ
VENDITA

ASSOCIAZIONE
FINALIZZATA

TRAFFICO

ASSOCIAZIONE
FINALIZZATA

SMERCIO

ALTRI
REATI

Piemonte 167 2.059 193 1 6
Valle d’Aosta 2 52 5
Lombardia 926 4.370 308 21 9
Trentino A.A. 63 424 13 11 4
Veneto 344 2.130 171 14 10
Friuli V.G. 96 371 11 1
Liguria 162 1.321 66 1 3
Emilia Romagna 447 1.903 101 5
ITALIA NORD 2.207 12.630 868 53 33
Toscana 266 2.139 94
Marche 122 690 20 1
Umbria 66 324 62
Lazio 523 2.635 158 1 2
ITALIA CENTRO 977 5.788 334 1 3
Abruzzo 54 609 36 9 1
Molise 11 119 1 1
Campania 232 2.292 187 39
Puglia 310 1.501 503 8 6
Basilicata 38 178 15
Calabria 123 816 296 18
Sicilia 336 2.282 492 15 3
Sardegna 88 774 24 1
ITALIA SUD 1.192 8.571 1.554 89 12
Acque internazionali
TOTALE ITALIA 4.376 26.989 2.756 143 48
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PRINCIPALI NNAZIONALITÀ EE DDISTRIBUZIONE RREGIONALE
DEGLI SSTRANIERI DDEFERITI AALLE AAUTORITÀ GGIUDIZIARIE 

La seguente tavola IV.C.4. esamina, regione per regione, il coinvolgimento dei
cittadini stranieri. Nel dato esaminato viene specificata la nazionalità del defe-
rito e la regione in cui il reato è stato consumato.
Come già evidenziato nell'analisi del dato nazionale, i cittadini maghrebini
costituiscono la comunità straniera maggiormente coinvolta (58,73% sul totale
di tutti i cittadini stranieri deferiti, percentuale leggermente inferiore a quella
del '99).
Le principali regioni luogo di reato dei maghrebini risultano: la Lombardia
(1.677), il Piemonte (778) ed il Veneto (732). 
È rilevante  anche il numero degli albanesi deferiti (931, con una percentuale
del 9,43%), in leggero aumento rispetto allo scorso anno. La principale regione
luogo di reato per gli albanesi è la Lombardia con 161 deferiti alle AA.GG..
Se si escludono Marocco, Tunisia, Algeria, Albania, Nigeria e Colombia tutte le
altre nazioni contemplate assommano una percentuale di deferiti complessiva
inferiore al 26% del totale.
Le regioni caratterizzate dalla più bassa presenza di cittadini stranieri indagati
per reati di droga risultano essere la Basilicata (n. 4), il Molise (n. 5) e la Valle
d'Aosta (n. 12); tale dato è speculare a quello relativo al minor numero di ope-
razioni antidroga per regione (vedi pag. 77 ).
Nella tabella  IV.C.4. è riportata la distribuzione provinciale con l'esatto nume-
ro di stranieri deferiti. Le provincie più interessate al fenomeno sono quasi sem-
pre capoluoghi di regione, con picchi in Milano ed in Torino (con rispettiva-
mente 1.812 e 1.029 deferiti stranieri per droga).



Tavola IV.C.4.

PIEMONTE

VALLE D’AOSTA

LOMBARDIA

TRENTINO A.A.

VENETO

FRIULI V.G.

LIGURIA

EMILIA ROMAGNA

TOSCANA

MARCHE

UMBRIA

LAZIO

ABRUZZO

MOLISE

CAMPANIA

PUGLIA

BASILICATA

CALABRIA

SICILIA

SARDEGNA

M
arocco

442
3

982
80

399
12

241
308

277
41

40
141

9
56

10
5

13
4

Tunisia
83

3
491

34
243

1
119

194
194

28
40

132
2

1
28

2
1

2
31

Algeria
253

204
18

90
78

218
101

12
11

92
1

22
4

1
2

Albania
47

3
161

5
72

28
37

54
87

62
25

54
50

2
17

143
1

3
80

Nigeria
41

12
55

27
14

31
45

1
131

4
2

Colombia
6

98
14

14
19

5
3
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2
7

1
Senegal

88
74

3
7

4
5

17
15

1
6

1
1

1
1

Francia
20

1
19

3
59

2
36

8
8

1
2

19
1

1
3

8
Spagna

10
16

66
27

7
5

1
1

47
1

1
5

2
Ghana

3
11

24
4

6
3

12
22

21
Jug./Ser./M

ont.
4

1
22

2
9

5
2

5
13

2
22

2
3

6
2

2
Palestina

37
19

5
11

8
11

2
5

1
Egitto

9
37

3
3

1
9

1
17

2
2

1
Germania

4
11

9
17

1
2

1
3

2
10

1
4

2
5

4
Gran Bretagna

15
12

13
1

1
2

21
1

2
2

2
Brasile

3
21

4
1

5
3

2
2

18
1

1
1

Tanzania
4

5
1

51
Ecuador

4
10

1
14

2
3

2
14

1
1

Gambia
5

36
1

6
1

2
U.S.A.

13
15

2
1

12
1

3
1
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SIGLA PROVINCIA STRANIERI SIGLA PROVINCIA STRANIERI
AG Agrigento 6 MS Massa 19
AL Alessandria 36 MT Matera 1
AN Ancona 25 NA Napoli 239
AO Aosta 12 NO Novara 12
AP Ascoli Piceno 63 NU Nuoro 1
AQ L'Aquila 9 OR Oristano
AR Arezzo 17 PA Palermo 103
AT Asti 41 PC Piacenza 15
AV Avellino PD Padova 351
BA Bari 43 PE Pescara 53
BG Bergamo 205 PG Perugia 154
BI Biella 11 PI Pisa 135
BL Belluno 40 PN Pordenone 17
BN Benevento 6 PO Prato 28
BO Bologna 459 PR Parma 73
BR Brindisi 58 PS Pesaro 60
BS Brescia 141 PT Pistoia 55
BZ Bolzano 106 PV Pavia 30
CA Cagliari 6 PZ Potenza 3
CB Campobasso 3 RA Ravenna 42
CE Caserta 235 RC Reggio Calabria 8
CH Chieti 12 RE Reggio Emilia 25
CL Caltanissetta 11 RG Ragusa 14
CN Cuneo 28 RI Rieti
CO Como 54 RM Roma 884
CR Cremona 14 RN Rimini 72
CS Cosenza 17 RO Rovigo 8
CT Catania 13 SA Salerno 15
CZ Catanzaro 5 SI Siena 19
EN Enna 10 SO Sondrio 4
FE Ferrara 8 SP La Spezia 103
FG Foggia 17 SR Siracusa 2
FI Firenze 433 SS Sassari 29
FO Forlì 32 SV Savona 53
FR Frosinone 11 TA Taranto 11
GE Genova 390 TE Teramo 13
GO Gorizia 10 TN Trento 61
GR Grosseto 11 TO Torino 1.029
IM Imperia 139 TP Trapani 2
IS Isernia 2 TR Terni 25
KR Crotone 12 TS Trieste 33
LC Lecco 4 TV Treviso 118
LE Lecce 61 UD Udine 26
LI Livorno 52 VA Varese 196
LO Lodi 7 VB Verbania 17
LT Latina 7 VC Vercelli 11
LU Lucca 48 VE Venezia 314
MC Macerata 29 VI Vicenza 106
ME Messina 33 VR Verona 260
MI Milano 1.812 VT Viterbo 8
MN Mantova 20 VV Vibo Valentia 1
MO Modena 191

Tabella IV.C.4.
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DISTRIBUZIONE RREGIONALE DDEI MMINORENNI DDEFERITI
ALLE AAUTORITÀ GGIUDIZIARIE PPER TTIPOLOGIA DDI SSTUPEFA-
CENTI 22000

Nella tavola sottostante viene specificato il numero dei minorenni coinvolti nei
traffici illeciti delle sostanze stupefacenti. 

Dalla sua analisi si evidenzia che nell'Italia settentrionale si ha la massima per-
centuale dei minori deferiti (55,18% del totale), seguono il sud (29,82%) ed il
centro (15,00%). Questa percentuale è leggermente aumentata per il nord,
diminuita per il sud, costante per il centro rispetto al 1999.

Per quanto riguarda il tipo di sostanza stupefacente il deferimento di minori
avviene in maggior misura per la cannabis.

La Lombardia, il Piemonte e la Sicilia risultano le regioni con il più alto nume-
ro di minori deferiti.
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Tavola IV.C.5.

MINORENNI DEFERITI ALLE AUTORITÀ GIUDIZIARIE

EROINA COCAINA CANNABIS AMFETA-
MINICI L.S.D. ALTRE

DROGHE
Piemonte 99 20 152 7 4
Valle d’Aosta 1
Lombardia 59 45 175 4
Trentino A.A. 2 1 32
Veneto 16 5 80 11 1
Friuli V.G. 1 4 19 6
Liguria 5 5 51 2
Emilia Romagna 10 19 96 6
ITALIA NORD 192 99 606 36 4 1
Toscana 21 5 90 8
Marche 4 23
Umbria 1 3
Lazio 11 9 79 1
ITALIA CENTRO 36 15 195 8 1
Abruzzo 7 3 9 3
Molise 1 3 1
Campania 14 9 69 3
Puglia 13 11 84 1
Basilicata 1 3 10
Calabria 3 4 35 1
Sicilia 14 12 152 4
Sardegna 1 34 2
ITALIA SUD 53 43 396 15
TOTALE ITALIA 281 157 1.197 59 4 2

Il dato viene ora di seguito scomposto a livello provinciale, nella seguente
tabella IV.C.3. ed annessa tabella.
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SIGLA PROVINCIA MINORENNI SIGLA PROVINCIA MINORENNI
AG Agrigento 17 MS Massa 5
AL Alessandria 1 MT Matera 3
AN Ancona 4 NA Napoli 64
AO Aosta 1 NO Novara
AP Ascoli Piceno 10 NU Nuoro 2
AQ L'Aquila 6 OR Oristano 1
AR Arezzo 8 PA Palermo 26
AT Asti 1 PC Piacenza 1
AV Avellino 4 PD Padova 22
BA Bari 38 PE Pescara 2
BG Bergamo 35 PG Perugia 4
BI Biella 4 PI Pisa 22
BL Belluno PN Pordenone 4
BN Benevento 3 PO Prato 4
BO Bologna 46 PR Parma 23
BR Brindisi 16 PS Pesaro 2
BS Brescia 21 PT Pistoia 3
BZ Bolzano 22 PV Pavia 5
CA Cagliari 18 PZ Potenza 11
CB Campobasso 3 RA Ravenna 5
CE Caserta 11 RC Reggio Calabria 9
CH Chieti 12 RE Reggio Emilia 13
CL Caltanissetta 11 RG Ragusa 13
CN Cuneo 14 RI Rieti 1
CO Como 19 RM Roma 76
CR Cremona 4 RN Rimini 9
CS Cosenza 15 RO Rovigo 5
CT Catania 61 SA Salerno 13
CZ Catanzaro 11 SI Siena 3
EN Enna 5 SO Sondrio 4
FE Ferrara 8 SP La Spezia 5
FG Foggia 15 SR Siracusa 4
FI Firenze 59 SS Sassari 16
FO Forlì 9 SV Savona 5
FR Frosinone 4 TA Taranto 16
GE Genova 37 TE Teramo 2
GO Gorizia 3 TN Trento 13
GR Grosseto 5 TO Torino 253
IM Imperia 16 TP Trapani 11
IS Isernia 2 TR Terni
KR Crotone 6 TS Trieste 7
LC Lecco 4 TV Treviso 5
LE Lecce 24 UD Udine 16
LI Livorno 11 VA Varese 36
LO Lodi 2 VB Verbania 4
LT Latina 13 VC Vercelli 5
LU Lucca 4 VE Venezia 34
MC Macerata 11 VI Vicenza 4
ME Messina 34 VR Verona 43
MI Milano 150 VT Viterbo 6
MN Mantova 3 VV Vibo Valentia 2
MO Modena 17

Tabella IV.C.5.
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D. SSTUPEFACENTI SSEQUESTRATI

DISTRIBUZIONE RREGIONALE EE PPROVINCIALE DDELLE
QUANTITà DDI SSTUPEFACENTI SSEQUESTRATE DDISTINTA PPER
TIPOLOGIA DDI SSOSTANZA.

Sempre in ambito regionale e provinciale si esaminano ora le distribuzioni delle
principali quantità di stupefacenti sequestrate, distinte per tipologia di sostanza.
A questo riguardo si può osservare che ad esclusione della cannabis, sequestra-
ta in maggior quantità al sud, per le altre sostanze i sequestri sono avvenuti di
massima al nord.
In particolare si può dire che per:

· l'eroina: è l'Italia settentrionale che ha la percentuale più elevata di quantita-
tivi sequestrati, pari al 61,88%, seguita dal sud con il 25,11% e dal centro con
il 13,02%; la Lombardia con 289,122 kg. è la regione dove la percentuale di
droga sequestrata è massima, pari al 29,48% del dato nazionale;

· la cocaina: è l'Italia settentrionale che detiene la percentuale più elevata di
quantitativi sequestrati (64,14%) seguita dal centro (26,54%) e dal sud
(9,32%); le regioni coi maggiori sequestri sono la Lombardia (859,397 kg.)
ed il Lazio (427,294 kg.), che da sole totalizzano il 54,53% del dato nazio-
nale;

· la cannabis: è l'Italia meridionale che ha la percentuale più elevata di quan-
titativi sequestrati pari al 51,28% del totale, seguita dal nord con il 35,31%
e dal centro con il 13,41%. La Puglia con 17.220,484 kg. e la Liguria con
4.911,220 kg. sono le regioni dove la percentuale di droga in esse comples-
sivamente sequestrata è pari al 47,28% del dato nazionale;

· gli amfetaminici: è l'Italia settentrionale che ha la percentuale più elevata dei
quantitativi sequestrati  (86,11%) seguita dal sud (11,09%) e dal centro
(2,80%); il Friuli con 340.517 compresse è la regione con la percentuale
(58,78%) massima;

· l'L.S.D.: è l'Italia settentrionale che ha la percentuale più elevata di quantita-
tivi sequestrati pari al 66,46% seguita dal sud con il 22,53% e dal centro con
l'11,01%; la Lombardia è la regione con il maggior numero di dosi seque-
strate (603) pari ad una percentuale del 30,45%.

Nel confronto con il '99 si può dire che, mentre per la cocaina, la cannabis e gli
amfetaminici sono cambiate le zone con la più alta percentuale di stupefacenti
sequestrati, per l'eroina e l'L.S.D. rimane ancora la Lombardia la regione con i
sequestri più consistenti.
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Tavola IV.D.1.

Il dato viene ora di seguito scomposto a livello provinciale, nelle seguenti tabel-
le IV.D.1.a, b, c, d ed e.



Tabella IV.D.1.a
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SIGLA PROVINCIA KG. EROINA SIGLA PROVINCIA KG. EROINA
AG Agrigento 0,121 MS Massa 0,371
AL Alessandria 0,113 MT Matera 0,141
AN Ancona 23,969 NA Napoli 42,730
AO Aosta 0,084 NO Novara 0,105
AP Ascoli Piceno 5,491 NU Nuoro
AQ L'Aquila 0,427 OR Oristano
AR Arezzo 0,600 PA Palermo 19,838
AT Asti 0,167 PC Piacenza 35,056
AV Avellino 0,015 PD Padova 5,141
BA Bari 94,005 PE Pescara 8,085
BG Bergamo 50,591 PG Perugia 2,049
BI Biella 0,011 PI Pisa 0,263
BL Belluno 0,075 PN Pordenone 0,201
BN Benevento 0,025 PO Prato 7,454
BO Bologna 50,466 PR Parma 0,700
BR Brindisi 28,132 PS Pesaro 3,290
BS Brescia 0,738 PT Pistoia 1,394
BZ Bolzano 1,372 PV Pavia 0,251
CA Cagliari 1,365 PZ Potenza 0,266
CB Campobasso 0,033 RA Ravenna 42,119
CE Caserta 1,967 RC Reggio Calabria 4,370
CH Chieti 0,016 RE Reggio Emilia 2,192
CL Caltanissetta 0,056 RG Ragusa 0,001
CN Cuneo 0,231 RI Rieti 0,009
CO Como 2,084 RM Roma 51,078
CR Cremona 0,072 RN Rimini 0,300
CS Cosenza 0,317 RO Rovigo 0,015
CT Catania 0,284 SA Salerno 0,221
CZ Catanzaro 0,185 SI Siena 0,014
EN Enna 0,004 SO Sondrio 0,109
FE Ferrara 0,862 SP La Spezia 0,141
FG Foggia 2,215 SR Siracusa 0,146
FI Firenze 3,853 SS Sassari 1,898
FO Forlì 0,154 SV Savona 0,362
FR Frosinone 23,022 TA Taranto 1,468
GE Genova 3,396 TE Teramo 2,147
GO Gorizia 0,003 TN Trento 0,244
GR Grosseto 0,561 TO Torino 58,407
IM Imperia 0,381 TP Trapani 0,071
IS Isernia 0,046 TR Terni 1,504
KR Crotone 1,669 TS Trieste 14,047
LC Lecco 0,001 TV Treviso 40,180
LE Lecce 33,200 UD Udine 0,166
LI Livorno 1,788 VA Varese 0,209
LO Lodi 0,143 VB Verbania 2,233
LT Latina 0,466 VC Vercelli 0,015
LU Lucca 0,103 VE Venezia 39,928
MC Macerata 0,348 VI Vicenza 1,927
ME Messina 0,617 VR Verona 2,928
MI Milano 234,851 VT Viterbo 0,020
MN Mantova 0,073 VV Vibo Valentia 0,039
MO Modena 13,768
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SIGLA PROVINCIA KG. COCAINA SIGLA PROVINCIA KG. COCAINA
AG Agrigento 0,049 MS Massa 1,049
AL Alessandria 0,327 MT Matera 0,573
AN Ancona 2,069 NA Napoli 44,555
AO Aosta 0,045 NO Novara 0,836
AP Ascoli Piceno 1,458 NU Nuoro 0,021
AQ L'Aquila 0,166 OR Oristano 0,005
AR Arezzo 1,298 PA Palermo 1,745
AT Asti 0,553 PC Piacenza 1,514
AV Avellino 0,004 PD Padova 3,113
BA Bari 10,317 PE Pescara 5,039
BG Bergamo 44,890 PG Perugia 3,265
BI Biella 0,110 PI Pisa 4,087
BL Belluno 0,078 PN Pordenone 0,114
BN Benevento 0,012 PO Prato 2,259
BO Bologna 32,824 PR Parma 16,931
BR Brindisi 0,592 PS Pesaro 2,088
BS Brescia 8,208 PT Pistoia 0,670
BZ Bolzano 0,899 PV Pavia 0,795
CA Cagliari 7,631 PZ Potenza 0,249
CB Campobasso 0,323 RA Ravenna 3,885
CE Caserta 28,750 RC Reggio Calabria 66,193
CH Chieti 0,319 RE Reggio Emilia 1,672
CL Caltanissetta 0,110 RG Ragusa
CN Cuneo 0,075 RI Rieti 0,152
CO Como 7,224 RM Roma 423,445
CR Cremona 0,147 RN Rimini 4,306
CS Cosenza 0,254 RO Rovigo 0,045
CT Catania 4,625 SA Salerno 1,817
CZ Catanzaro 0,444 SI Siena 0,140
EN Enna SO Sondrio 0,035
FE Ferrara 1,730 SP La Spezia 83,213
FG Foggia 1,074 SR Siracusa 0,185
FI Firenze 81,729 SS Sassari 2,245
FO Forlì 4,105 SV Savona 58,752
FR Frosinone 1,928 TA Taranto 0,390
GE Genova 8,247 TE Teramo 26,718
GO Gorizia 0,041 TN Trento 6,670
GR Grosseto 3,663 TO Torino 21,081
IM Imperia 5,648 TP Trapani 0,012
IS Isernia TR Terni 1,349
KR Crotone 0,292 TS Trieste 149,260
LC Lecco 0,221 TV Treviso 2,120
LE Lecce 13,787 UD Udine 16,509
LI Livorno 4,671 VA Varese 641,200
LO Lodi 2,081 VB Verbania 1,061
LT Latina 1,105 VC Vercelli 6,358
LU Lucca 8,494 VE Venezia 12,195
MC Macerata 80,702 VI Vicenza 3,242
ME Messina 1,235 VR Verona 6,799
MI Milano 154,207 VT Viterbo 0,664
MN Mantova 0,389 VV Vibo Valentia 0,075
MO Modena 199,869

Tabella IV.D.1.b
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SIGLA PROVINCIA KG. CANNABIS SIGLA PROVINCIA KG. CANNABIS
AG Agrigento 11,854 MS Massa 3,087
AL Alessandria 1.829,548 MT Matera 106,776
AN Ancona 1.006,639 NA Napoli 419,920
AO Aosta 0,526 NO Novara 44,766
AP Ascoli Piceno 17,188 NU Nuoro 3,582
AQ L'Aquila 8,334 OR Oristano 0,293
AR Arezzo 15,809 PA Palermo 133,486
AT Asti 194,036 PC Piacenza 36,831
AV Avellino 143,414 PD Padova 738,670
BA Bari 3.213,012 PE Pescara 259,694
BG Bergamo 67,965 PG Perugia 26,998
BI Biella 1,217 PI Pisa 29,841
BL Belluno 36,687 PN Pordenone 38,896
BN Benevento 79,146 PO Prato 46,194
BO Bologna 590,270 PR Parma 73,453
BR Brindisi 9.512,927 PS Pesaro 21,263
BS Brescia 65,577 PT Pistoia 21,456
BZ Bolzano 8,557 PV Pavia 972,543
CA Cagliari 133,387 PZ Potenza 1,655
CB Campobasso 107,428 RA Ravenna 20,412
CE Caserta 39,651 RC Reggio Calabria 10,235
CH Chieti 601,288 RE Reggio Emilia 1,870
CL Caltanissetta 2,128 RG Ragusa 99,070
CN Cuneo 6,925 RI Rieti 1,070
CO Como 44,818 RM Roma 2.058,928
CR Cremona 5,634 RN Rimini 16,627
CS Cosenza 315,110 RO Rovigo 18,601
CT Catania 111,716 SA Salerno 70,087
CZ Catanzaro 7,821 SI Siena 3,006
EN Enna 9,353 SO Sondrio 11,665
FE Ferrara 15,315 SP La Spezia 19,728
FG Foggia 173,381 SR Siracusa 2,657
FI Firenze 62,686 SS Sassari 147,278
FO Forlì 23,018 SV Savona 589,636
FR Frosinone 282,185 TA Taranto 334,276
GE Genova 1.257,594 TE Teramo 140,699
GO Gorizia 3,895 TN Trento 30,492
GR Grosseto 147,160 TO Torino 618,144
IM Imperia 3.044,262 TP Trapani 11,933
IS Isernia 0,117 TR Terni 8,344
KR Crotone 3.316,335 TS Trieste 3.371,125
LC Lecco 4,026 TV Treviso 69,001
LE Lecce 3.986,888 UD Udine 19,855
LI Livorno 15,762 VA Varese 51,844
LO Lodi 5,801 VB Verbania 23,132
LT Latina 113,747 VC Vercelli 13,028
LU Lucca 316,982 VE Venezia 604,804
MC Macerata 32,820 VI Vicenza 41,833
ME Messina 484,164 VR Verona 27,105
MI Milano 1.684,238 VT Viterbo 2.046,477
MN Mantova 6,011 VV Vibo Valentia 2,457
MO Modena 181,026

Tabella IV.D.1.c
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SIGLA PROVINCIA N. COMPRESSE
 AMFETAMINICI SIGLA PROVINCIA N. COMPRESSE

AMFETAMINICI
AG Agrigento 53 MS Massa 92
AL Alessandria 3 MT Matera
AN Ancona 898 NA Napoli 55.811
AO Aosta 3 NO Novara 225
AP Ascoli Piceno 71 NU Nuoro 67
AQ L'Aquila 70 OR Oristano 84
AR Arezzo 624 PA Palermo 1.448
AT Asti 60 PC Piacenza 1.475
AV Avellino 16 PD Padova 6.482
BA Bari 213 PE Pescara
BG Bergamo 924 PG Perugia 587
BI Biella 13 PI Pisa 335
BL Belluno 5 PN Pordenone 4.092
BN Benevento 52 PO Prato
BO Bologna 5.392 PR Parma 269
BR Brindisi 2 PS Pesaro 895
BS Brescia 4.421 PT Pistoia 351
BZ Bolzano 77.105 PV Pavia
CA Cagliari 585 PZ Potenza
CB Campobasso 72 RA Ravenna 577
CE Caserta RC Reggio Calabria
CH Chieti 1.006 RE Reggio Emilia 145
CL Caltanissetta 28 RG Ragusa
CN Cuneo 44 RI Rieti 21
CO Como 146 RM Roma 3.055
CR Cremona 27 RN Rimini 4.541
CS Cosenza 91 RO Rovigo 178
CT Catania 948 SA Salerno 51
CZ Catanzaro 26 SI Siena 311
EN Enna 1.645 SO Sondrio 15
FE Ferrara 194 SP La Spezia 84
FG Foggia SR Siracusa 35
FI Firenze 3.452 SS Sassari 671
FO Forlì 1.248 SV Savona 2.377
FR Frosinone 263 TA Taranto 184
GE Genova 2.102 TE Teramo 711
GO Gorizia 43 TN Trento 44
GR Grosseto 158 TO Torino 5.282
IM Imperia 49 TP Trapani
IS Isernia TR Terni 251
KR Crotone TS Trieste 334.757
LC Lecco TV Treviso 1.053
LE Lecce 80 UD Udine 1.625
LI Livorno 1.068 VA Varese 2.331
LO Lodi 1.233 VB Verbania 70
LT Latina 1.561 VC Vercelli 1.191
LU Lucca 950 VE Venezia 6.933
MC Macerata 1.127 VI Vicenza 4.506
ME Messina 301 VR Verona 1.162
MI Milano 25.876 VT Viterbo 125
MN Mantova 83 VV Vibo Valentia 7
MO Modena 448

Tabella IV.D.1.d
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Tabella IV.D.1.e

SIGLA PROVINCIA N. DOSI L.S.D. SIGLA PROVINCIA N. DOSI L.S.D.
AG Agrigento MS Massa 23
AL Alessandria MT Matera
AN Ancona NA Napoli 40
AO Aosta NO Novara
AP Ascoli Piceno NU Nuoro
AQ L'Aquila OR Oristano
AR Arezzo PA Palermo 2
AT Asti PC Piacenza
AV Avellino PD Padova
BA Bari 8 PE Pescara
BG Bergamo 136 PG Perugia 1
BI Biella PI Pisa 4
BL Belluno PN Pordenone 58
BN Benevento PO Prato
BO Bologna 103 PR Parma 4
BR Brindisi PS Pesaro
BS Brescia 169 PT Pistoia
BZ Bolzano 7 PV Pavia
CA Cagliari 6 PZ Potenza
CB Campobasso RA Ravenna 14
CE Caserta RC Reggio Calabria
CH Chieti RE Reggio Emilia 5
CL Caltanissetta RG Ragusa
CN Cuneo 142 RI Rieti
CO Como 8 RM Roma 41
CR Cremona RN Rimini
CS Cosenza 10 RO Rovigo 1
CT Catania 91 SA Salerno
CZ Catanzaro SI Siena 2
EN Enna SO Sondrio
FE Ferrara 33 SP La Spezia 5
FG Foggia SR Siracusa
FI Firenze 9 SS Sassari 172
FO Forlì 8 SV Savona
FR Frosinone TA Taranto 2
GE Genova 92 TE Teramo
GO Gorizia 16 TN Trento
GR Grosseto TO Torino 75
IM Imperia 50 TP Trapani
IS Isernia TR Terni
KR Crotone TS Trieste 54
LC Lecco TV Treviso
LE Lecce 1 UD Udine 15
LI Livorno 101 VA Varese 6
LO Lodi VB Verbania 3
LT Latina VC Vercelli
LU Lucca 37 VE Venezia 26
MC Macerata VI Vicenza
ME Messina 114 VR Verona 2
MI Milano 284 VT Viterbo
MN Mantova VV Vibo Valentia
MO Modena



Introduzione.

L'uso di sostanze capaci di modificare il fruire dei pensieri, la percezione della
realtà e il tono dell'umore è antico quanto l'uomo. 
Tali sostanze, definite droghe, sono state utilizzate nelle diverse comunità
umane con varie finalità: strumenti per migliorare le prestazioni intellettuali,
mezzi per annullare o ridurre alcune sensazioni spiacevoli quali l'ansia e il dolo-
re, espedienti in grado di favorire l'aggregazione sociale o la ricerca mistica.
In genere si tratta di sostanze che agiscono interferendo con i processi biochi-
mici che regolano il meccanismo d'azione dei vari neurotrasmettitori e quindi
alterano le funzioni cerebrali.
A livello psicologico compromettono, o addirittura annullano, la capacità di
adattamento dell'individuo e la possibilità di far fronte a situazioni di disaggio
psichico, ambientale e interpersonale; a livello sociale condizionano da una
parte le possibilità di inserimento dell'individuo, dall'altra determinano spesso
una reazione di emarginazione da parte della società. 
Il giudizio verso gli assuntori di queste sostanze diviene quindi di natura  mora-
le e, come tale, storico e mutabile al cambiare dei tempi e nei diversi contesti
sociali.
Di conseguenza, prima di procedere ad una breve disamina delle caratteristiche
e gli effetti delle principali droghe, appare opportuno fornire le definizioni di
alcuni termini frequentemente utilizzati in ambito tossicologico.

DROGA Nel nostro paese sono così definite le sostanze che agiscono sulla
mente, che modificano l'attività psichica, che possono avere una azione tera-
peutica, che spesso vengono autosomministrate e che sono in grado di creare
abitudine, tolleranza e dipendenza.

TOLLERANZA Fenomeno biologico per cui il consumatore deve progressiva-
mente 
aumentare le dosi di una sostanza per ottenere gli stessi effetti.

USO NON PATOLOGICO DI SOSTANZE LECITE (O VOLUTTUARIE) Uso di modi-
che quantità di sostanze socialmente ammesse, che non provoca ripercussioni
sul piano sociale e che non causa l'insorgenza di sintomi fisici, di tolleranza e
astinenza.

ABUSO Modalità di uso patologico della sostanza psicoattiva caratterizzata da:
uso continuo malgrado la consapevolezza di avere un problema  (sociale, lavo-
rativo, psichico o fisico), causato o accentuato dall'uso della sostanza e uso
ricorrente in situazioni fisicamente rischiose (es. guida) o per sentirsi in forma.

DIPENDENZA Modalità di uso patologico di una sostanza caratterizzata da
manifestazioni indicanti che il soggetto ha una scarsa capacità di controllo nei
confronti della sostanza, che viene assunta nonostante il manifestarsi di
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PARTE IIIPARTE III
CARATTERISTICHE EED EEFFETTI DDELLE PPRINCICARATTERISTICHE EED EEFFETTI DDELLE PPRINCI --

PALI SSOSTANZE SSTUPEFACENTIPALI SSOSTANZE SSTUPEFACENTI



conseguenze avverse. 

SINDROME DI ASTINENZA Insieme dei disturbi che si manifestano in un sog-
getto divenuto dipendente quando la somministrazione viene a mancare.

OVERDOSE Uso di una sostanza in quantità tali da produrre gravi effetti nega-
tivi, fisici o mentali.

Classificazione
Numerose sono le modalità di classificazione delle droghe. Per esempio, tenen-
do conto dell'origine, possono essere classificate in naturali o  sintetiche men-
tre, considerando la normativa in vigore, possono riconoscersi sostanze lecite o
illecite.
La classificazione che viene però comunemente ritenuta più utile ai nostri fini
è quella basata sugli effetti farmacologici prodotti da ciascuna droga. In base a
tale criterio vengono cosi distinte:
· droghe deprimenti : oppiacei, barbiturici, tranquillanti, solventi organici,

alcol.
· droghe stimolanti: cocaina, amfetamina e derivati amfetaminici, caffeina,

GHB, Smart drugs, antidepressivi, Khat.
· droghe allucinogene: canapa indiana e derivati, LSD, mescalina, ketamina,

psilocibina.

Oppiacei

CARATTERISTICHE
Attraverso successive raffinazioni si ottengono dalla
pianta del papaver sonniferum: oppio, morfina ed
eroina. 
L'oppio è il prodotto ottenuto dal lattice che fuorie-
sce dopo l'incisura delle capsule del papavero.
Importanti aree di produzione si trovano in Medio
Oriente nel cosiddetto "Triangolo d'oro" ed in centro
america. Il lattice a contatto con l'aria si indurisce e
coagula formando l'oppio che si presenta in grumi
resinosi (confezionato con forme diverse) di colore
bruno, di sapore amaro, e di odore acre. Mescolato
con acqua, riscaldato e filtrato viene utilizzato nelle
famose fumerie. 
La morfina si estrae dall'oppio senza grosse difficol-

tà; se ne ottiene circa 1 kg. ogni 10 di oppio. La sostan-
za pura viene utilizzata a scopo terapeutico. Quella sul

mercato illecito può essere di diversa qualità in funzione delle procedure di
estrazione e dello scopo cui è destinata.
L'eroina è il prodotto semisintetico che si ottiene tramite trasformazione chimi-
ca dalla morfina. Si presenta come una polvere bianca o marrone spesso granu-
losa, amara, molto solubile in acqua, con odore di acido acetico. Ne esistono tipi
diversi a seconda della provenienza. Viene assunta inalandola per via nasale o
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incisura della capsula del papavero



iniettandola in vena; più raramente viene fumata, ma recenti dati indicano che
tale modalità di assunzione è in aumento. E' circa 10 volte più potente della
morfina (passa più facilmente la barriera ematoencefalica) e quindi 100 del-
l'oppio.
Il metadone è un farmaco, totalmente di sintesi, usato per il trattamento dei tos-
sicomani. Viene generalmente assunto per bocca. 
EFFETTI: (durata 3-6 ore) hanno un effetto deprimente e calmante; proteggono
il consumatore dall'ansia, dalla paura e dal disagio psichico e riducono il desi-
derio di cibo, sesso, e cosi via, dando sonnolenza e una sensazione come di
essere "avvolti nella bambagia". Sopprimono lo stimolo della tosse e rallentano
il battito cardiaco. L'iniezione endovenosa provoca una reazione intensa e quasi
istantanea con euforia iniziale con sensazione di benessere (rush). Dopo un
certo periodo, i forti consumatori smetteranno di provare gli effetti piacevoli ma
dovranno continuare ad assumere la droga semplicemente per evitare il disag-
gio dell'astinenza e per sentirsi "normali".
SEGNI DI INTOSSICAZIONE (OVERDOSE): miosi (pupille a spillo), incordina-
zione motoria, sudorazione, tremori, vomito, rigidità muscolare, ipotermia,
depressione cardiorespiratoria.
POTENZIALE DI DIPENDENZA: producono in tempi brevi elevata dipendenza.
Il consumatore dovrà assumere dosi sempre maggiori e scegliere modi di som-
ministrazione sempre più diretti.
RISCHI PER LA SALUTE: in dosi moderate provocano scarsi danni diretti all'or-
ganismo ma un'overdose fatale è sempre possibile; particolarmente in pericolo
è il consumatore che riprende ad usare la sostanza agli abituali dosaggi dopo un
periodo di interruzione, perché nel frattempo perde parte della tolleranza.
Comunque, il pericolo maggiore per i consumatori deriva dallo stile di vita che
si accompagna all'uso abituale di droga (apatia, trascuratezza, scarsa alimenta-
zione, mancanza di igiene) e dai pericoli derivanti dalle iniezioni: cardiopatie,
endocarditi, tromboflebiti, epatopatie, abbassamento delle difese immunitarie,
AIDS, sterilità
SINDROME DI ASTINENZA: la mancata assunzione della droga nei soggetti
dipendenti provoca una tipica sindrome. Dopo 8-12 ore dall'ultima assunzione
compaiono lacrimazione, sudorazione abbondante, rinorrea. Dopo 12-14 ore il
soggetto spesso si addormenta ma il suo sonno è particolarmente agitato. Con il
passare delle ore compaiono altri sintomi, sempre più gravi, come tremori,
insonnia, vomito e diarrea, crampi addominali e violenti dolori ossei e musco-
lari. Normalmente i fenomeni più eclatanti della sindrome regrediscono in 7-10
giorni ma permangono turbe comportamentali ed una forte dipendenza psicolo-
gica.
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Cocaina

CARATTERISTICHE
La cocaina è un composto chimico derivato dalla coca,
una pianta che si coltiva in America del Sud, nella zona
andina tra i 500 ed i 1000 mt.
Le foglie di coca possono essere masticate ma questa pra-
tica è limitata alle popolazioni native dei paesi produttori,
cosi come il fumo della pasta di coca, estratto secco della
foglia. Da 100 Kg di foglie di coca si ottiene circa 1 Kg di
pasta e da questo poco meno di un Kg di cocaina.
La cocaina in forma cloridrato, ottenuta dopo la raffina-
zione chimica, si presenta generalmente in polvere, cri-
stallina, bianca, simile al sale fino o allo zucchero raffina-
to e inodore. Ingiallisce dopo prolungato contato con l'a-
ria. Viene assunta inalandola per via nasale, fumata o
iniettata.
La forma alcaloide (preparata alcalinizzando il sale ed
evaporando), viene detta Crack o base libera, ed è in gene-

re fumata; questa modalità di assunzione, apparentemente meno dannosa, pro-
voca effetti rapidi e potenti con elevatissima tossicità sull'encefalo.
EFFETTI: (durata 1 ora) sensazione di forza e di energia con riduzione della fati-
ca, eccitazione e loquacità, diminuzione del bisogno di cibo, insonnia, euforia,
alterazioni del ritmo e della frequenza cardiaca, eccitazione psicomotoria, iper-
valutazione delle proprie capacita. Le pupille si dilatano e gli occhi diventano
ipersensibili alla luce. Dosi elevate provocano ansia, aggressività e persino
allucinazioni. Se la droga viene fumata gli effetti sono quasi immediati, ma
durano per un periodo più breve. 
POTENZIALE DI DIPENDENZA: dopo che la droga è stata smaltita il consuma-
tore inizia a sentirsi stanco, assonnato e depresso; forte è quindi il desiderio di
assumere nuove dosi della sostanza e la dipendenza psicologica da essa.
SEGNI DI INTOSSICAZIONE: midriasi (pupille dilatate), tremori, sudorazione.
RISCHI PER LA SALUTE: aritmie, crisi ipertensive, paranoia, depersonalizzazio-
ne, manie persecutorie, manifestazioni psichiche di tipo schizofrenico. Ulcere
al naso.
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Amfetamine ee dderivati

CARATTERISTICHE
Le amfetamine sono sostanze stimolanti che, a causa della loro proprietà di
ridurre l'appetito, nel passato venivano spesso utilizzate nella cura dell'o-
besità; in Italia il loro uso per scopi terapeutici oggi è vietato. Sono pre-
senti sul mercato illegale sotto forma di pasticche o in polvere prove-
niente da pasticche triturate; in questo secondo caso l'assunzione
avviene via endovena (modalità che presenta maggiori rischi) o snif-
fata. Molto spesso le anfetamine sono presenti come sostanze da taglio
in compresenza di LSD o di ecstasy; in molte occasioni sono spacciate
come acidi (LSD).
I derivati delle amfetamine sono un'eterogenea classe di sostanze (vedi tabel-
la) caratterizzate, oltre che da un effetto di stimolazione del sistema nervoso
centrale, da un potere "empatogeno"  I nomi con i quali queste sostanze vengo-
no usualmente smerciate sul mercato illecito sono spesso in relazione alla forma
delle pillole. La forma in cui vengono vendute non consente però di identifica-
re correttamente il dosaggio e il contenuto di una pillola, verificabili solo in
laboratorio. In alcuni casi si sono riscontrati tagli di LSD, anfetamine, morfina.
Gli effetti dei tagli sono quindi molto diversi e imprevedibili.

AMFETAMINE
EFFETTI: (durata 2-4 ore) euforia, insonnia, alterazioni del ritmo e della fre-
quenza cardiaca, eccitazione psicomotoria con loquacità e aggressività, iperva-
lutazione delle proprie capacita, riduzione della fatica, diarrea e poliuria, cefa-
lea. Effetto di ritorno di estrema stanchezza, depressione e ansia che può dura-
re giorni o settimane.
SEGNI DI INTOSSICAZIONE: midriasi (pupille dilatate), tremori, sudorazione
RISCHI PER LA SALUTE: aritmie, crisi ipertensive, paranoia, depersonalizzazio-
ne, manie persecutorie, manifestazioni psichiche di tipo schizofrenico, anores-
sia

DERIVATI AMFETAMINICI
EFFETTI: (durata 4-6 ore) euforia, insonnia, allucinazioni, loquacità, disinibi-
zione con facilitazione dei rapporti interpersonali, alterazioni del ritmo e della
frequenza cardiaca, eccitazione psicomotoria, ipervalutazione delle proprie
capacita, riduzione della fatica.
SEGNI DI INTOSSICAZIONE: midriasi (pupille dilatate), tremori, sudorazione,
ipertermia, disidratazione
RISCHI PER LA SALUTE: neurotossicità, manifestazioni di tipo schizofrenico,
disturbi psichiatrici anche di tipo depressione maggiore con rischio di suicidio.
L'aumentata e prolungata attività fisica, spesso legata al consumo di questa
droga, può portare a colpi di calore e disidratazione.
POTENZIALE DI DIPENDENZA DI AMFETAMINE E DERIVATI: non provocano
una forte dipendenza fisica ma pressoché costante è un effetto di ritorno quan-
do il consumatore smette. La dipendenza psicologica invece è un rischio molto
concreto ed è molto difficile per il consumatore smettere l'uso una volta prova-
ta la sensazione di energia e di benessere indotta dalla droga, in particolare se
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trova difficoltà nella vita o se continua a far parte dell'ambiente sociale nel
quale viene assunta. 

TABELLA
MDMA=3,4 metilendiossimetamfetamina ("ecstasy", "Adam", "Ice", "Speed");
MDE-MDEA=N-etil-metilendiossiamfetamina ("Eve"); come MDMA senza
effetti amfetaminici; 
MDA=3,4 metilendiossiamfetamina ("the drug") più dispercettiva;
DOB=4-bromo-2,5-dimetossiamfetamina; anche in supporti cartacei;
STP=2,5-dimetossi-4-metilamfetamina (serenità, tranquillità, pace); allucino-
geno molto potente;



POTENZIALE DI DIPENDENZA: un certo grado di dipendenza psicologica è pos-
sibile che si instauri, specie in soggetti con personalità in via di maturazione.
RISCHI PER LA SALUTE: paranoia, insonnia, sindrome amotivazionale, abbas-
samento delle difese immunitarie, malattie respiratorie. 

Allucinogeni

CARATTERISTICHE
Incluse in questa categoria troviamo una serie di sostanze anche difformi tra
loro ma che possiamo unificare per i loro effetti simili. Fin da
tempi remoti sono stati ritualmente utilizzati nello sciamanesi-
mo;  sono state introdotte in occidente soprattutto dopo gli anni
'60. La composizione del prodotto sul mercato illecito è sempre
varia e incerta, così come i dosaggi che variano per tipo e stato
di conservazione.I tagli influenzano fortemente gli effetti, in
particolare modo il down finale. Gli allucinogeni generano
spesso una fortissima tolleranza. 
L'L.S.D. è un prodotto di sintesi che viene commercializzato
sotto forma di pillole di varie dimensioni, di piccoli francobol-
li o zollette di zucchero. 
I funghi di psilocibina sono lunghi funghi scuri che, con il
deperimento, tendono a scurirsi ulteriormente, fino a diventare
bluastri. 
Il Peyotl è un cactus, diffuso in Centro America, contenente vari
principi attivi, tra cui la mescalina.
Sono sostanzialmente degli allucinogeni anche due anestetici dissocianti la
Fenciclidina (polvere degli angeli) e la Ketamina assunti a volte insieme ad
alcol o Cannabis. 
EFFETTI: (durata 6-12 ore) intensificazione e distorsione delle esperienze sen-
soriali, quali il colore, il suono e il tatto; allucinazioni visive ed uditive, errata
percezione del tempo e dello spazio. Il consumatore può avere una sensazione
di aumento dell'autoconsapevolezza e conoscenza mistica, anche se ciò che in
quel momento viene considerata la scoperta di una profonda verità, può in
seguito rivelarsi una frase senza senso o una banalità. Sebbene molti viaggi
siano innocui o piacevoli, alcuni possono essere spaventosi o deprimenti, in par-
ticolare se il consumatore si sentiva ansioso o infelice prima di drogarsi.
SEGNI DI INTOSSICAZIONE: midriasi (pupille dilatate), tremori.
POTENZIALE DI DIPENDENZA: la tolleranza cresce molto rapidamente. Rara è
la dipendenza psicologica.
RISCHI PER LA SALUTE: neurotossicità, manifestazioni di tipo schizofrenico,
fenomeno del "flash-back" con ripetizione delle allucinazioni senza nuove
assunzioni di droga.

D I P A R T I M E N T O  D E L L A  P U B B L I C A  S I C U R E Z Z A  

C
A
R
A
T
T
E
R

IS
T
IC

H
E
 E

D
 E

F
F
E
T
T
I 

D
E
L
L
E
 P

R
IN

C
IP

A
L
I 

S
O

S
T
A
N

Z
E
 S

T
U

P
E
F
A
C

E
N

T
I

33

francobollo intriso
di L.S.D.



Introduzione.

L'uso di sostanze capaci di modificare il fruire dei pensieri, la percezione della
realtà e il tono dell'umore è antico quanto l'uomo. 
Tali sostanze, definite droghe, sono state utilizzate nelle diverse comunità
umane con varie finalità: strumenti per migliorare le prestazioni intellettuali,
mezzi per annullare o ridurre alcune sensazioni spiacevoli quali l'ansia e il dolo-
re, espedienti in grado di favorire l'aggregazione sociale o la ricerca mistica.
In genere si tratta di sostanze che agiscono interferendo con i processi biochi-
mici che regolano il meccanismo d'azione dei vari neurotrasmettitori e quindi
alterano le funzioni cerebrali.
A livello psicologico compromettono, o addirittura annullano, la capacità di
adattamento dell'individuo e la possibilità di far fronte a situazioni di disaggio
psichico, ambientale e interpersonale; a livello sociale condizionano da una
parte le possibilità di inserimento dell'individuo, dall'altra determinano spesso
una reazione di emarginazione da parte della società. 
Il giudizio verso gli assuntori di queste sostanze diviene quindi di natura  mora-
le e, come tale, storico e mutabile al cambiare dei tempi e nei diversi contesti
sociali.
Di conseguenza, prima di procedere ad una breve disamina delle caratteristiche
e gli effetti delle principali droghe, appare opportuno fornire le definizioni di
alcuni termini frequentemente utilizzati in ambito tossicologico.

DROGA Nel nostro paese sono così definite le sostanze che agiscono sulla
mente, che modificano l'attività psichica, che possono avere una azione tera-
peutica, che spesso vengono autosomministrate e che sono in grado di creare
abitudine, tolleranza e dipendenza.

TOLLERANZA Fenomeno biologico per cui il consumatore deve progressiva-
mente 
aumentare le dosi di una sostanza per ottenere gli stessi effetti.

USO NON PATOLOGICO DI SOSTANZE LECITE (O VOLUTTUARIE) Uso di modi-
che quantità di sostanze socialmente ammesse, che non provoca ripercussioni
sul piano sociale e che non causa l'insorgenza di sintomi fisici, di tolleranza e
astinenza.

ABUSO Modalità di uso patologico della sostanza psicoattiva caratterizzata da:
uso continuo malgrado la consapevolezza di avere un problema  (sociale, lavo-
rativo, psichico o fisico), causato o accentuato dall'uso della sostanza e uso
ricorrente in situazioni fisicamente rischiose (es. guida) o per sentirsi in forma.

DIPENDENZA Modalità di uso patologico di una sostanza caratterizzata da
manifestazioni indicanti che il soggetto ha una scarsa capacità di controllo nei
confronti della sostanza, che viene assunta nonostante il manifestarsi di
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conseguenze avverse. 

SINDROME DI ASTINENZA Insieme dei disturbi che si manifestano in un sog-
getto divenuto dipendente quando la somministrazione viene a mancare.

OVERDOSE Uso di una sostanza in quantità tali da produrre gravi effetti nega-
tivi, fisici o mentali.

Classificazione
Numerose sono le modalità di classificazione delle droghe. Per esempio, tenen-
do conto dell'origine, possono essere classificate in naturali o  sintetiche men-
tre, considerando la normativa in vigore, possono riconoscersi sostanze lecite o
illecite.
La classificazione che viene però comunemente ritenuta più utile ai nostri fini
è quella basata sugli effetti farmacologici prodotti da ciascuna droga. In base a
tale criterio vengono cosi distinte:
· droghe deprimenti : oppiacei, barbiturici, tranquillanti, solventi organici,

alcol.
· droghe stimolanti: cocaina, amfetamina e derivati amfetaminici, caffeina,

GHB, Smart drugs, antidepressivi, Khat.
· droghe allucinogene: canapa indiana e derivati, LSD, mescalina, ketamina,

psilocibina.

Oppiacei

CARATTERISTICHE
Attraverso successive raffinazioni si ottengono dalla
pianta del papaver sonniferum: oppio, morfina ed
eroina. 
L'oppio è il prodotto ottenuto dal lattice che fuorie-
sce dopo l'incisura delle capsule del papavero.
Importanti aree di produzione si trovano in Medio
Oriente nel cosiddetto "Triangolo d'oro" ed in centro
america. Il lattice a contatto con l'aria si indurisce e
coagula formando l'oppio che si presenta in grumi
resinosi (confezionato con forme diverse) di colore
bruno, di sapore amaro, e di odore acre. Mescolato
con acqua, riscaldato e filtrato viene utilizzato nelle
famose fumerie. 
La morfina si estrae dall'oppio senza grosse difficol-

tà; se ne ottiene circa 1 kg. ogni 10 di oppio. La sostan-
za pura viene utilizzata a scopo terapeutico. Quella sul

mercato illecito può essere di diversa qualità in funzione delle procedure di
estrazione e dello scopo cui è destinata.
L'eroina è il prodotto semisintetico che si ottiene tramite trasformazione chimi-
ca dalla morfina. Si presenta come una polvere bianca o marrone spesso granu-
losa, amara, molto solubile in acqua, con odore di acido acetico. Ne esistono tipi
diversi a seconda della provenienza. Viene assunta inalandola per via nasale o
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iniettandola in vena; più raramente viene fumata, ma recenti dati indicano che
tale modalità di assunzione è in aumento. E' circa 10 volte più potente della
morfina (passa più facilmente la barriera ematoencefalica) e quindi 100 del-
l'oppio.
Il metadone è un farmaco, totalmente di sintesi, usato per il trattamento dei tos-
sicomani. Viene generalmente assunto per bocca. 
EFFETTI: (durata 3-6 ore) hanno un effetto deprimente e calmante; proteggono
il consumatore dall'ansia, dalla paura e dal disagio psichico e riducono il desi-
derio di cibo, sesso, e cosi via, dando sonnolenza e una sensazione come di
essere "avvolti nella bambagia". Sopprimono lo stimolo della tosse e rallentano
il battito cardiaco. L'iniezione endovenosa provoca una reazione intensa e quasi
istantanea con euforia iniziale con sensazione di benessere (rush). Dopo un
certo periodo, i forti consumatori smetteranno di provare gli effetti piacevoli ma
dovranno continuare ad assumere la droga semplicemente per evitare il disag-
gio dell'astinenza e per sentirsi "normali".
SEGNI DI INTOSSICAZIONE (OVERDOSE): miosi (pupille a spillo), incordina-
zione motoria, sudorazione, tremori, vomito, rigidità muscolare, ipotermia,
depressione cardiorespiratoria.
POTENZIALE DI DIPENDENZA: producono in tempi brevi elevata dipendenza.
Il consumatore dovrà assumere dosi sempre maggiori e scegliere modi di som-
ministrazione sempre più diretti.
RISCHI PER LA SALUTE: in dosi moderate provocano scarsi danni diretti all'or-
ganismo ma un'overdose fatale è sempre possibile; particolarmente in pericolo
è il consumatore che riprende ad usare la sostanza agli abituali dosaggi dopo un
periodo di interruzione, perché nel frattempo perde parte della tolleranza.
Comunque, il pericolo maggiore per i consumatori deriva dallo stile di vita che
si accompagna all'uso abituale di droga (apatia, trascuratezza, scarsa alimenta-
zione, mancanza di igiene) e dai pericoli derivanti dalle iniezioni: cardiopatie,
endocarditi, tromboflebiti, epatopatie, abbassamento delle difese immunitarie,
AIDS, sterilità
SINDROME DI ASTINENZA: la mancata assunzione della droga nei soggetti
dipendenti provoca una tipica sindrome. Dopo 8-12 ore dall'ultima assunzione
compaiono lacrimazione, sudorazione abbondante, rinorrea. Dopo 12-14 ore il
soggetto spesso si addormenta ma il suo sonno è particolarmente agitato. Con il
passare delle ore compaiono altri sintomi, sempre più gravi, come tremori,
insonnia, vomito e diarrea, crampi addominali e violenti dolori ossei e musco-
lari. Normalmente i fenomeni più eclatanti della sindrome regrediscono in 7-10
giorni ma permangono turbe comportamentali ed una forte dipendenza psicolo-
gica.
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Cocaina

CARATTERISTICHE
La cocaina è un composto chimico derivato dalla coca,
una pianta che si coltiva in America del Sud, nella zona
andina tra i 500 ed i 1000 mt.
Le foglie di coca possono essere masticate ma questa pra-
tica è limitata alle popolazioni native dei paesi produttori,
cosi come il fumo della pasta di coca, estratto secco della
foglia. Da 100 Kg di foglie di coca si ottiene circa 1 Kg di
pasta e da questo poco meno di un Kg di cocaina.
La cocaina in forma cloridrato, ottenuta dopo la raffina-
zione chimica, si presenta generalmente in polvere, cri-
stallina, bianca, simile al sale fino o allo zucchero raffina-
to e inodore. Ingiallisce dopo prolungato contato con l'a-
ria. Viene assunta inalandola per via nasale, fumata o
iniettata.
La forma alcaloide (preparata alcalinizzando il sale ed
evaporando), viene detta Crack o base libera, ed è in gene-

re fumata; questa modalità di assunzione, apparentemente meno dannosa, pro-
voca effetti rapidi e potenti con elevatissima tossicità sull'encefalo.
EFFETTI: (durata 1 ora) sensazione di forza e di energia con riduzione della fati-
ca, eccitazione e loquacità, diminuzione del bisogno di cibo, insonnia, euforia,
alterazioni del ritmo e della frequenza cardiaca, eccitazione psicomotoria, iper-
valutazione delle proprie capacita. Le pupille si dilatano e gli occhi diventano
ipersensibili alla luce. Dosi elevate provocano ansia, aggressività e persino
allucinazioni. Se la droga viene fumata gli effetti sono quasi immediati, ma
durano per un periodo più breve. 
POTENZIALE DI DIPENDENZA: dopo che la droga è stata smaltita il consuma-
tore inizia a sentirsi stanco, assonnato e depresso; forte è quindi il desiderio di
assumere nuove dosi della sostanza e la dipendenza psicologica da essa.
SEGNI DI INTOSSICAZIONE: midriasi (pupille dilatate), tremori, sudorazione.
RISCHI PER LA SALUTE: aritmie, crisi ipertensive, paranoia, depersonalizzazio-
ne, manie persecutorie, manifestazioni psichiche di tipo schizofrenico. Ulcere
al naso.
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Amfetamine ee dderivati

CARATTERISTICHE
Le amfetamine sono sostanze stimolanti che, a causa della loro proprietà di
ridurre l'appetito, nel passato venivano spesso utilizzate nella cura dell'o-
besità; in Italia il loro uso per scopi terapeutici oggi è vietato. Sono pre-
senti sul mercato illegale sotto forma di pasticche o in polvere prove-
niente da pasticche triturate; in questo secondo caso l'assunzione
avviene via endovena (modalità che presenta maggiori rischi) o snif-
fata. Molto spesso le anfetamine sono presenti come sostanze da taglio
in compresenza di LSD o di ecstasy; in molte occasioni sono spacciate
come acidi (LSD).
I derivati delle amfetamine sono un'eterogenea classe di sostanze (vedi tabel-
la) caratterizzate, oltre che da un effetto di stimolazione del sistema nervoso
centrale, da un potere "empatogeno"  I nomi con i quali queste sostanze vengo-
no usualmente smerciate sul mercato illecito sono spesso in relazione alla forma
delle pillole. La forma in cui vengono vendute non consente però di identifica-
re correttamente il dosaggio e il contenuto di una pillola, verificabili solo in
laboratorio. In alcuni casi si sono riscontrati tagli di LSD, anfetamine, morfina.
Gli effetti dei tagli sono quindi molto diversi e imprevedibili.

AMFETAMINE
EFFETTI: (durata 2-4 ore) euforia, insonnia, alterazioni del ritmo e della fre-
quenza cardiaca, eccitazione psicomotoria con loquacità e aggressività, iperva-
lutazione delle proprie capacita, riduzione della fatica, diarrea e poliuria, cefa-
lea. Effetto di ritorno di estrema stanchezza, depressione e ansia che può dura-
re giorni o settimane.
SEGNI DI INTOSSICAZIONE: midriasi (pupille dilatate), tremori, sudorazione
RISCHI PER LA SALUTE: aritmie, crisi ipertensive, paranoia, depersonalizzazio-
ne, manie persecutorie, manifestazioni psichiche di tipo schizofrenico, anores-
sia

DERIVATI AMFETAMINICI
EFFETTI: (durata 4-6 ore) euforia, insonnia, allucinazioni, loquacità, disinibi-
zione con facilitazione dei rapporti interpersonali, alterazioni del ritmo e della
frequenza cardiaca, eccitazione psicomotoria, ipervalutazione delle proprie
capacita, riduzione della fatica.
SEGNI DI INTOSSICAZIONE: midriasi (pupille dilatate), tremori, sudorazione,
ipertermia, disidratazione
RISCHI PER LA SALUTE: neurotossicità, manifestazioni di tipo schizofrenico,
disturbi psichiatrici anche di tipo depressione maggiore con rischio di suicidio.
L'aumentata e prolungata attività fisica, spesso legata al consumo di questa
droga, può portare a colpi di calore e disidratazione.
POTENZIALE DI DIPENDENZA DI AMFETAMINE E DERIVATI: non provocano
una forte dipendenza fisica ma pressoché costante è un effetto di ritorno quan-
do il consumatore smette. La dipendenza psicologica invece è un rischio molto
concreto ed è molto difficile per il consumatore smettere l'uso una volta prova-
ta la sensazione di energia e di benessere indotta dalla droga, in particolare se
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trova difficoltà nella vita o se continua a far parte dell'ambiente sociale nel
quale viene assunta. 

TABELLA
MDMA=3,4 metilendiossimetamfetamina ("ecstasy", "Adam", "Ice", "Speed");
MDE-MDEA=N-etil-metilendiossiamfetamina ("Eve"); come MDMA senza
effetti amfetaminici; 
MDA=3,4 metilendiossiamfetamina ("the drug") più dispercettiva;
DOB=4-bromo-2,5-dimetossiamfetamina; anche in supporti cartacei;
STP=2,5-dimetossi-4-metilamfetamina (serenità, tranquillità, pace); allucino-
geno molto potente;



POTENZIALE DI DIPENDENZA: un certo grado di dipendenza psicologica è pos-
sibile che si instauri, specie in soggetti con personalità in via di maturazione.
RISCHI PER LA SALUTE: paranoia, insonnia, sindrome amotivazionale, abbas-
samento delle difese immunitarie, malattie respiratorie. 

Allucinogeni

CARATTERISTICHE
Incluse in questa categoria troviamo una serie di sostanze anche difformi tra
loro ma che possiamo unificare per i loro effetti simili. Fin da
tempi remoti sono stati ritualmente utilizzati nello sciamanesi-
mo;  sono state introdotte in occidente soprattutto dopo gli anni
'60. La composizione del prodotto sul mercato illecito è sempre
varia e incerta, così come i dosaggi che variano per tipo e stato
di conservazione.I tagli influenzano fortemente gli effetti, in
particolare modo il down finale. Gli allucinogeni generano
spesso una fortissima tolleranza. 
L'L.S.D. è un prodotto di sintesi che viene commercializzato
sotto forma di pillole di varie dimensioni, di piccoli francobol-
li o zollette di zucchero. 
I funghi di psilocibina sono lunghi funghi scuri che, con il
deperimento, tendono a scurirsi ulteriormente, fino a diventare
bluastri. 
Il Peyotl è un cactus, diffuso in Centro America, contenente vari
principi attivi, tra cui la mescalina.
Sono sostanzialmente degli allucinogeni anche due anestetici dissocianti la
Fenciclidina (polvere degli angeli) e la Ketamina assunti a volte insieme ad
alcol o Cannabis. 
EFFETTI: (durata 6-12 ore) intensificazione e distorsione delle esperienze sen-
soriali, quali il colore, il suono e il tatto; allucinazioni visive ed uditive, errata
percezione del tempo e dello spazio. Il consumatore può avere una sensazione
di aumento dell'autoconsapevolezza e conoscenza mistica, anche se ciò che in
quel momento viene considerata la scoperta di una profonda verità, può in
seguito rivelarsi una frase senza senso o una banalità. Sebbene molti viaggi
siano innocui o piacevoli, alcuni possono essere spaventosi o deprimenti, in par-
ticolare se il consumatore si sentiva ansioso o infelice prima di drogarsi.
SEGNI DI INTOSSICAZIONE: midriasi (pupille dilatate), tremori.
POTENZIALE DI DIPENDENZA: la tolleranza cresce molto rapidamente. Rara è
la dipendenza psicologica.
RISCHI PER LA SALUTE: neurotossicità, manifestazioni di tipo schizofrenico,
fenomeno del "flash-back" con ripetizione delle allucinazioni senza nuove
assunzioni di droga.
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