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ONCOLOGIA. Studiato in California 

L'autovaccino 
contro il linfoma 
II vaccino contro i tumori del tessuto linfatico non e una 
novita. Se ne parla da tempo. Ma nei giorni scorsi un 
gruppo di scienziati delta Stanford University in Califor
nia ha annunciato di aver ottenuto nuovi, incoragganti 
risultati. In particolare I'equipe di immuno-oncologi sa-
rebbe riuscita a far produrre un auto-vaccino in perso-
ne affette dal tumore, isolando una cellula particolare 
del sistema immunitario chiamata «cellula dendritica». 

• Un vaccino contro i tumori del 
tessuto linfantico? Non puo certo 
dirsi una novita. Su I'Unild 2 delta 
scorso 19 dicembre ci eravamo gia 
occupati di nuove modalita di im-
munoterapia dei tumori, prospet-
tando 1'autovaccinazione come 
un'arma futuribile: ad esempio nei 
confront) di neoplasie come il me
lanoma. Secondo quanto ci aveva 
anticipatoGuidoFomi (del Centra 
Cnr di immunogenetica ed Onco-
logia sperirnentale dell'Universlta 
dl Torino). Quest! vaccini potreb-
bero essere utilizzati in particolare 
dopo I'asportazione chirurgica del 
tumore, alio scopo dl inibire lo svi-
luppo di metastasi o di recidive. 
•L'impiego di un vaccino anti-me
lanoma presuppone comunque la 
preventiva rimozione chirurgica 
della massa neoplastlca», conler-
ma Franco Dammacco, immuno-
logo e direttore della scuola di spe-
clalizzazlone in Oncologia dell'U
niverslta dl Barl. «ln diversl centri di 
ricerca sono attualmente in corso 
stud! clinic! allestiii pervalutare, in 
soggettl aftetti da melanoma, I'effi-
cacla di vaccini costitulti da cellule 
melanomatose o addirittura sol-
tanto da antigeni tumore-associatl: 
antigeni, doe, che sembrano esse
re specific! del melanoma. Li si 
Inietta nei pazlenti, dopo opportu
ne modlfiche, in modo tale da pro
durre una risposta immunitaria se-
lettiva nei confront! del tumore». 

Insomma, pergli Immuno-onco
logi II futuro e evidentemente gia 
•in progress>. £ di soli quattro gior
ni fa la comunicazlone dei prirni 
confortanti risultati ottenuti in Cali
fornia, presso la "Stanford Universi
ty, proprlo attraverso la sommini-
strazione di un autovaccino in un 
gruppo dl pazlenti affetti da linfo
ma (una prollferazione neoplasti-
ca delle cellule del tessuto linfoi-
de). I! gruppo della Stanford ha 
una iunga tradlzione nei settore 
della ricerca oncologics da! protor 
coll! dl polichemioterapia al tra-
pianti di midollo. Sono ancora 
frammentarie le notizie riguardanti 
la sperlmentazione in questlone: 
tutto quelle che che si sa e che I'e
quipe dl ricercatori americani, di-
retta da Prank Hsu, sarebbe riuscita 
a produrre questo autovaccino 
grazie all'isolamento di una cellula 
particolare del sistema immunita
rio, detta cellula dendriUcaa. 

Dopo aver isolate le cellule den-
drlliche del malato, ed averle acco-
state a proteine di superficie prove-
nlentl da! suoi stessi linfonodi, si e 
proweduto a rafforzare la reattivita 
anti-tumorale del paziente attra
verso la reimmissione delle sue 

cellule dentridiche nei circolo san-
guigno. I risultati sono stati sor-
prendenti: la somministrazione per 
nove mesi di questa sorts di •auto
vaccino" ha infatti consentlto di 
bloccare o rallentare la progressio-
ne del linfoma in tre pazienti su 
quattro. «Si tratta certamente di lin-
fomi non-Hodgkin a medio o alto 
grado di malignity - commenta 
Franco Dammacco - nei quali, do
po la completa remissione solita-
mente ottenibile con i protocolli 
polichemioterapici, si assiste in 
un'alfjssima percentuale di casi a 
recidive che richiedono trattamenti 
sempre pifl aggress!vi>. Gli anticor-
pi monoclonali si sono rivelati pre-
ziosi nella messa a punto di moda
lita terapeutiche innovative: «l vac
cini antt-linfoma finora disponibili 
- splega Dammacco - si basano 
sulfa propriety delle cellule B del 
linfoma (quelle cioe che produco-
no gli anticorpi, o immunoglobuli-
ne) di continuare ad esprimere 
sulla loro membrana le immuno-
globuline (Ig): le quali sono tutte 
uguali fra di loro ed hanno quindi 
un identico «idiotipo». Allora, il 
procedlmento e il seguente: si 
prendono le cellule del linfoma, si 
isolano le Ig con quel determinate 
idiotipo, si produce un anticorpo 
monoclonale contro quello speci-
fico idiotipo e quindi si sommini-
stra al paziente I'anticorpo mono
clonale antl-ldiotipo. Che sapra ov-
vlamente riconoscere le cellule lin-
fomatose, cioe quelle che hanno 
sulla membrana le Ig con quell'i-
diotipo. L'unlco problema di que
sta terapla, nei complesso valida, e 
che la preparazione dell'anticorpo 
richiede tempo: uno o due mesi in 
median. Per ottenere una pifl ener-
gica reazione antl-tumorale, i ricer
catori califomiani avrebbero im-
piegato, secondo procedimenti 
non ancora chiariti (ma che saran-
no presto pubblicati su «Nature»), 
le cellule dendritiche dello stesso 
paziente, Peraltro, solo di recente 
I'attenzione degl! studiosi si e con
centrate su questa cellula linlono-
dale «professionale», specializzata 
cioe nello svolgimento di funzioni 
immunitarie specifiche. Le cellule 
follicolari dendritiche sono infatti 
le stesse coinvolte anche nella ri
sposta immunitaria che segna le 
prime fasi dell'infezione da Hiv: 
cioe quelle in cui le particelle virali 
rimarrebbero temporaneamente 
«intrappolate» proprio dalle cellule 
dendritiche, impegnate all'intemo 
dei linfonodi nei disperato quanto 
vano tentativo di contenere l'inar-
restabile invasivita del virus del-
i'Aids. 

Uomo di Ceprano: parla Mauro Rubini della Soprintendenza archeologica 
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Gli estrogen! 
in menopausa 
riducono 
la mortallta 
La loniiTilnMraztoiM dl ormonl 
Mtrogml dopo la menopause 
protoggeladonnadamfartl 
eardlacl • colpl apoptotHcl, • 
riducenotevolmentelltassodl 
mortaltta gwwrata: • II rltultato dl 
un ampto itudlo, tvotto «u un lungo 
areo dl tampo, pubbHcato aul 
numaro attualmmt* HI 
HatribuHona dal boNaNno 
•pKlallzzato-Otwtttrtctand 
gynocoloo. Fra la donna cui aono 
ttataaommlnlatratalaplllolaagll 
eatroganl al a ragtatrata una 
mortaltta ganarala p4ii baua del 
46 par canto, a pmdndara dal 
tlpo della malaWa mortal*. Par 
quaata rlcarca aono atatl raghrtratl 
I dad auil'avolwloM dalla aaluta dl 
4Mdonnanatalralll900adll 
1915: fra quaata, 232 anno atata 
aottopoata a tarapla agll tatroganl 
par alrnano un anno, a partlra dal 
1969,alaaltra222no.Tuttale 
donna tanuto aotto controllo, 
adarantl al -Kalsar parmananta 
mwHcal can program-dl Oakland, 
In CaHfomla, godavano dl buona 
aahito al momanto In cui aono 
atata aahnlonata. Fra la donna cui 
non arano atatl aommlnlctratl 
aatrogani, no aono morta 87, 
mantra fra la utlltaatrlcl dagD 
aatrogani na aono morta S3. 
•Noaauna dlffannu rikmmtOB * 
atata hwaca riaeontrata par quanto 
rlguarda II parlcolo cancro, cui I 
dua gruppl hanno dlmoatrato un 
aguatolfvallodlrlacMoatatlitlco. 

«Ridateci quel cranio» 
«Devono consegnarci il reperto, ammesso che esista 
realmente, e dirci chi ci ha lavorato sopra e come». La 
polemica sul fossile rinvenuto a Ceprano (e che potreb-
be essere il piu antico resto umano d'Europa) cresce. 
Mauro Rubini, responsabile del servizio di antropologia 
della Soprintendenza Archeologica per il Lazio, si rivol-
ge all'Istituto di Paleontologia umana dell'universita di 
Roma dove il cranio sarebbe custodito e analizzato. 

LUCANMIOLI 
m II 13 marzo 1994, durante la 
costruzione di una strada, sono 
stati portati alia luce a Ceprano, in 
provincia di Frosinone, i frammenti 
fossili di un cranio umano. Da allo
ra i frammenti sono custoditi all'I
stituto di Anatomia Patologica del-
I'Universita «La Sapienza« di Roma 
dove sono stati studiati nei massi-
mo riserbo. Unica eccezione, la 
presentazione dei risultati prelimi-
nari dello studio in occasione del 
convegno intemazionale di pa
leontologia svoltosi nei settembre 
scorso a Orce, in Spagna. In quella 
sede i ricercatori romani hanno co-
municato che il cranio potrebbe 
essere appartenuto a un ominide, 
da loro denominate Homo Cepra-
nensis, vissuto pifl di 70mila anni 
fa. Se cosl fosse, il reperto rappre-
senterebbe il piu antico resto uma
no mai rinvenuto in Europa, Sareb
be inoltre un punto di partenza per 
la comprensione di come e quan-
do, in Europa, sia awenuta la diffu-
sione dell'/tomo erectus e dell'Ho-
mo sapiens. 

Intomo al cranio fossile di Ce
prano c'e dunque grande attesa 
per le risposte che potra dare. Ma 
non solo. Sta anche crescendo la 
polemica. Mauro Rubini, respon
sabile del servizio dl antropologia 
della Soprintendenza Archeologi
ca per il Lazio, e categorico: «Loro 
si stanno rifiutando di consegnarci 
un reperto che appartiene alio Sta
te ltaliano». «Loro» sono Antonio 
Ascenzi, anatomopatologoe presi-
dente dell'Istituto di Paleontologia 
Umana, e la sua equipe che sta 
studiando il cranio dopo aveme 
curate la ricostruzione. 

Dottor Rubini, Ascend totoono 
che non c'e alcun motkn dl con-
traato polche aki dall'InUo, nal 
maggto 1994, vl hanno rifarito 
del loro lavoro e del loro progree-
sl. 

Anche ammesso che sia vera, 
questa vicenda presenta comun
que una serie di gravi anomalie. 
La prima e che dal rinvenimento, 
awenuto nei marzo del 1994, alia 
prima comunicazione sono tra-
scorsi quasi tre mesi. Le persone 

che hanno effettuato il ritrova-
mento, alcune delle quali collabo-
rano abitualmente con questa So
printendenza, avevano il dovere 
di segnalarcelo immediatamente. 
Ci avrebbero cos! permesso di in-
tervenire per bloccare i lavori di 
costruzione della strada, di inda-
gare con molta piu tranquillity e 
soprattutto di svolgere un'azione 
di tutela 

MI'Mttuto dl Paleontologia 
Umana affermano pard che gia 
la rattan del magglo 1994 con-
taneva la rlchlesta dl effattuare 
taggldltcavo. 

C'4 una grave contraddizione in 
questo: una richiesta del genere 
lascia supporre lesistenza di un 
site che avrebbe dovuto essere 
correttamente tutelato. Al contra-
rio, loro hanno sempre affermato 
che al momento del rinvenimento 
il site era gia state distrutto dalle 
ruspe. 

Cosa chledate ore al ricercatori 
che conaenano e atudlano II 
fossile? 

Innanzitutto di consegnarci il re
perto, ammesso che esista real
mente, e di fomire tutta una serie 
di information] aggiuntive. Le in-
formazioni di cui disponiamo non 
sono esaurienti, non tanto da un 
punto di vista scientifico quanto 
da quello legate al rinvenimento e 
al restauro chi ci ha lavorato e co
me e awenuto. Per non parlare 
della convocazione di una equipe 
straniera alio scopo di effettuare la 
datazione. Se fosse dawero awe
nuta, si potrebbe addirittura ipo-
tizzare una violazione delle leggi 

sull'esportazione, un fatto gravis-
simo. Insomma, in questo anno e 
mezzo noi siamo stati tenuti com-
pletamente all'oscuro della vicen
da, non ne sappiamo nulla. Non 
abbiamo visto il reperto, ne abbia-
mo potuto acquisirlo come preve-
de la legge. 

La Soprintendenza ha ricevuto 
una relatione da parte dl Ascen
zi e colleghl? 

SI, ma si tratta di una relazione di 
tipo tecnico-scientifico, la quale 
non giustifica il fatto che il reperto 
continui a essere chiuso nella loro 
cassaforte. Inoltre, non fa luce sui
te modalita del ritrovamento e su 
cosa e successo dal marzo al 
maggiol994. 

Questa vicenda conferma Mm-
presskme che I ricercatori tema-
no le pastole burocratlche lega
te agll Interventl delle Soprin
tendenza. Che ne penes? 

Le Soprintendenze sono enti pre-
posti alia tutela e il loro intervento 
deve sempre precedere I'attivita di 
ricerca perche reperti di questo ti
po sono un patrimonio dello State 
e vanno salvaguardati. La nostra 
azione e prevista dalla legge e ha i 
suoi meccanismi. Abbiamo solo 
questi strumenti, non possiamo 
inventarcene di nuovi. Va detto 
inoltre che nei caso dell'Homo 
Cepranensis il conflitto di compe-
tenze e tra un ente preposto alia 
ricerca e uno preposto alia tutela. 
Per certi versi, si tratta di un con
flitto ad iialto livellon, nelle cui pie-
ghe perO si possono inserire quelli 
che noi chiamiamo i raccoglitori 
della domenica. Persone che 

ignorano quali siano 1 vantaggi 
che si hanno informando le So
printendenze: dal premio di rinve
nimento alia possibility di conti
nuare la loro ricerca collaborando 
con persone specializzate, al non 
incorrere in sanzioni. Diffondere 
questo tipo di cultura e il nostra 
compito principale. Anche gli enti 
che fanno parte della comunita 
sutmtiiiLd dovrcbbero pcro dare ll 
buon esempio. Invece, nonostan-
te la stima che nutro nei loro con
front!, i protagonist! della vicenda 
di Ceprano si sono lasciati sopraf-
fare dall'euforia da ritrovamento 
eccezionale e ne hanno fatto una 
questione privata. Questo non e 
fare scienza. 

Dottor Rubml, quail saranno la 
dalla Soprln-

Ribadlsco che il nostra obiettivo 
prioritario e tutelare il fossile. La 
Soprintendenza, qualora rientras-
se in possebso del reperto e della 
documentazione necessaria, con-
durra una inchiesta per chiarire 
tutu i lati oscuri della vicenda. Poi 
si awiera un processo di ricerca 
che coinvolgera la comunit* 
scientifica nazionale e che non sa
ri assolutamente ostacolato dalla 
nostra burocrazia. Anzi, sarebbe 
auspicabile una collaborazione 
fattiva tra Soprintendenze e enti di 
ricerca. Cos! come sarebbe auspi
cabile una corretta informazione 
che permetta di prevenire le sin-
dromi da ricerca domenicale, che 
non riguardano certo llstituto di 
Paleontologica Umana ma che in 
Italia sono molto diffuse. 

MEDICINA. Lanciata in una grande riunione a Parigi dell'Oms 

Una campagna mondiale contro l'alcol 
as «Nella casa dove l'alcol e re, 
I'uomo e una bestia, la donna una 
martire, i figll delle vittlme». Cos! re-
citava un manifesto francese con
tro l'alcol Ismo dell'inizio degl! anni 
'50, presentando 1'alcollsmo come 
Un vizio, una tara e non come una 
malattla. La concezione e fortuna-
tamente camblata e dl questa pia-
ga sociale hanno discusso a Parigi, 
alcune settimane fa, le delegazioni 
ministerial! di 50 stati europei ade-
rentl all'Oms (Organizzazione 
Mondiale di Sanita). Ospltati ne) 
local! dell'Unesco, i delegati han
no discusso per tre glom! degl! ef-
fetti dell'alcol e delle politlche so
cial! adottate finora per far fronte al 
problema. Rlsultato e stata una 
carta contenente cinque principi 
etlcl e died strategie per metterli in 
pratica. «Meno alcol e meglio», ha 
dlchlarato II professor Edwards 
Griffith, presidente di un gruppo in
temazionale di ricercatori dell'al-
colisrno, «L'alcol e all'origine di 

una serie di problemi gravi per chi 
beve e per chi lo circonda. Meno 
un Paese, un gruppo, una persona 
consuma d'alcool, meno incident!, 
osr.idalizzazioni, malattie, proble
mi social! ed atti di violenza». L'e-
sempio viene dalla Prancia, dove 
la riduzione del consumo di alcol 
del 25%, negli ultimi 15 anni, ha 
portato ad una riduzione del 4696 
del decessi dovuti alia cirrosi epati-
ca e del 21 % dei decessi per intossi-
cazioni da alcol. Anche Italia e 
Spagna hanno ridotto della stessa 
misura il consumo di alcol, mentre 
altrl 21 paesi europei registrars un 
aumento, in particolare quelli del-
l'Est europeo. Embloematico e il 
caso della Russia, dove la liberta e 
la voglia di nuovo, in seguito alia 
caduta del muro dl Berlino, si e tra-
dotta in un ritorno alia bottiglia. 
Dall'87 ad oggi e Infatti raddoppia-
to il consumo di alcol e cosl il nu-
mero del decessi dovuto all'alcoli-
smo. Della dipendenza e dell'e-
marginazlone ha parlato il profes

sor Vladimir Poltavest, sottolinean-
do il forte impatto sociale che nei 
suo paese, come altrave, ha l'alcol. 
Da! 40 a! 60% degli incident! e degli 
atti di violenza, cosi come dal 20 al 
40% dei suicidi sono attribuibili al-
I'alcol. Una delle strategie discusse 
alia conferenza e allora uno sforzo 
nei campo dell'informazione, edu-
cazione e applicazione delle leggi, 
in particolare quellecontra l'alcol 
al volante. E se la pubblicita "sani
taria" si scontra con quella ben pifl 
martellante e penetrante delle case 
produttrici di alcolici, un'altra mi
sura proposta e di controllare la 
vendita e, attraverso una fiscalita 
apprapriata, il prezzo degli alcoli
ci. Si pud restringere il numera, il ti
po e la localizzazione delle rivendi-
te di bevande. Limitare ore e giomi 
di apertura e adottare un'eta mini
ma. Una polltica simile viene adot-
tata, per esempio, in Quebec, dove 
i negozi autorizzati alia vendita so
no solo quelli della «Societe des al
col du Quebecx. L'aumento del 
prezzo del 10% pare invece porti 
ad una riduzione di consumo del 

5% per la birra, 7,5% per il vino e 
10% per i liquori. La conferenza 
dell'Oms ha sottolineato ancora 
I'importanza di garantire I'accesso 
a dei servizi di cura per i diversi 
problemi legati all'alcol e di attira-
re I'attenzione sulle responsabilita 
etiche e giuridiche di chi vende al
colici. II dottor Eisenbach-Stangl, 
presidente della sezione austriaca 
degli Alcolisti Anonimi ha afferma
to: -In molti paesi i servizi agli alco
listi vengono principalmente da or-
ganizzazioni non govemative e as-
sociazioni coma la nostra, che 
conta due milioni di aderenti nei 
mondo. In alcuni Paesi esiste una 
relazione tra l'aumento dei mem-
ben degli AA e la riduzione dei 
danni legati all'alcoli. Un'indagine 
in Gran Bretagna, intanto, ha ap-
purato che gli adolescent! inglesi 
cominciano a bere prima e beveno 
di pifl dei loro coetanei francesi e 
spagnoli. In ciascuna di queste na-
zioni, un terzo degli adolescent! 
che benono alcolici hanno un pa
dre forte bevitore. 

AMBIENTE 

Andra a fondo 
piattaforma 
della Shell? 
aa La compagnia petrolifera an-
glo-olandese Shell starebbe ricon-
siderando I'ipotesi di disfarsi della 
piattaforma Brent Spar affondan-
dola in mare, una soluzione che in 
passato aveva provocate critiche 
da parte di numerosi gruppi am-
bientalisti, tra i quali «Greenpeace«. 
Lo scrive il «Sunday Express", preci-
sando che il ripensamento sareb
be sostenuto dal parere della mag-
gior parte degli esperti, che const-
derano I'affondamento in mare 
I'opzione la pifl sicura per 1'am-
biente. Sei mesi fa la Shell aveva 
dovuto rinunciare ad affondare la 
Brent Spar nei Mare del Nord, do
po che gruppi di ecologisti aveva
no organizzato il boicottaggio del
le stazioni di servizio delgigante 
petrolifera Secondo questi gruppi 
«seppellendo» la piattaforma a 
2.000 metri di profondita al largo 
delle isole Orcadi si sarebbero pro-
vocati irrimediabtli danni all'am-
biente. Greenpeace aveva poi 
chiesto scusa, nconoscendo di 
aver sbagliato certi calcoli. 

FISICA 

I programmi 
delCern 
per il 1996 
as GINEVRA. Programma fitto, 
quel del 1996 al Cem, il Laborato
ry europeo per la fisica delle parti
celle. II Lear (Anello di antiprotoni 
a bassa energta) concludera la sua 
attivita Cercando di conseguire 
nuovi risultati verso la produzione 
di atomi esotict, o «atomi moleco-
le». In pratica si tratta di nuclei di 
elio intomo a cui un elelettrone 
viene sostituito da un anti-protone. 
Ma I'operazione pifl grossa e certo 
il potenziamento del Lep (Large 
electron positron collider). Negli 
ultimi giorni del 1995, il Lepl ha vi
sto crescere la sua potenza da 90 a 
140 GeV. Cosl, in attesa di avere il 
Lep2 e state ottenuto Lepl,5. Co
me si sa gia questa semplice ope-
razione sembra aver prodotto 
«nuova fisica». L'esperimento Ale-
ph ha infatti ottenuto alcuni eventi 
non spiegabili sulle basi della fisica 
nuova. Si ha la ragionevole speran-
za che Lep2 «trovni una particella a 
lungo cercata: il bosone di Higgs. 

NELMIDITERRANIO 

Balenottere 
colpite 
da morbillo 
aa Un'epidemia virale misteriosa, 
terse un ceppo del virus morbillo, 
sta facendo strage delle balenotte
re che vivono nei Mediterraneo oc-
cidentale (ce ne sono circa tremila 
esemplari). Alcune di queste bale
nottere, le cui carcasse sono state 
studiate dagli scienziati dell'univer
sita di Corsica, presentavano molti 
dei sintomi classici del morbillo, 
comprese le caratteristiche mac-
chie sulla pelle, Le analisi al micro
scopic svolte nei laboratorio dell'u
niversita sulla carcassa di una bale-
nottera spiaggiata nei pressi dl 
Ajaccio indicano la presenza an
che di altri sintomi del morbo, co
me un numero anormalmente alto 
di globuli rossi nei sangue e le trac-
ce di una febbre altissima di cui i'a-
nimale aveva sofferto. Adesso si sta 
cercando di appurare se I'eplde-
mia si possa identihcare con quella 
che gia uccise oltre 5,000 deltini 
nei mediterraneo ne! 1991. 
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