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Nuova strada per la terapia genica POLEMICHE. Se i valori nuovi sono compatibili con la liberty 

II virus delTAids 
usato per curare 

LICIA 
• Curare una sindrt>me di Al
zheimer, una leucemia, una malat-
tia genelica con il virus dell'Aids? 
Sembra I'ultima follia di un geneti-
sta awenturista, ma il quotidiano 
francese Liberation la prende sul 
serio e le dedica l'apertura del 
suo supplemento scientifico Eu
reka. L'idea di utilizzare il virus 
Hiv come veltore per insenre 
nuovi geni nel Dna umano deriva 
da uno studio di Inder Vema e 
Didier Trono, due biologi del Salk 
Institute califomiano, secondo 
cui il virus Hiv potrebbe essere 
utilizzato a scopo curativo, nel 
quadro di una terapia genica. La 
ricerca dei due scienziati e stata 
pubblicata sulla rivista <Science» 
del 12 aprile. 

Prima di spiegare questa ricer
ca, cerchiamo di capre il mecani-
smo su cui si basa la terapia geni
ca. Questa terapia si propone di 
curare qualsiasi malattia, dal can-
cro ai disturb! ereditan, inserendo 
nei pazienti dei geni umani. Una 
volta introdotti nelle cellule del-
1'organismo, si suppone che que
sti pezzetti di Dna tomino quello 
sono: dei programmi che sanno 
ordinate ad una cellula di pro
duce una certa sostanza. 

In teoria il sislema e semplice. 
In pratica le cose sono assai piu 
complicate. Perche? Primadi tut-
to c'e uno scoglio da superare: 
come condurre il gene dentro la-
cellula dove dovrebbe entrare in 
azione? Bisogna trovare dei buoni 
trasportatori, i cosiddetti vettori, 
Bene, I'Hiv e un vettore molto ef-
ficace, dicono i ricercatori ameri-
cani. In realta per chi si occupa 
di terapia genica, questa ipotesi 
tion e assurda. 1 virus, infatti, so
no considerati dei buoni candi
dal al ruolo di vettori: entrano fa-
cilmente nelle cellule e iljorp pa-
WaiM6, ienetico sf$«6l!mrjdifi-

* care' ab^st'anza'faclfmehte irazle 
allgliuoflhecniche. SefribVfdun-
que che basti attaccare al virus il 
gene curatore e togliere, al con-
trario, i geni che permettono loro 
di moltlplicarsi nelle cellule.' Un 
buon vims vettore e un virus i'nca-
pace di replicarsi. 

II piu famoso tra questi virus-
vettori e 1'Mlv, un retrovirus re-
sponsabile di un cancro del san-
gue nei topi. In quanta retrovirus, 
irtlatti, ha la capacita straordina-
ria di installarsi proprio nel cuore 
dei cromosomi della cellula infet-
tata. In questo modo il gene tra-
sportato andra a infilarsi proprio 
nel patrimonio genetico della cel
lula. Perche funzioni, dunque, bi
sogna che la cellula stia per divi
ders! La maggior parte delle cel
lule candidate alia terapia genica, 
pero, non si moltiplicano o lo 
(anno molto raramente. Dove tro
vare il virus in grado di superare 
questi ostacoli? 

L'Hiv sembra abbia queste ca-
ratteristiche.Trono e Vema dimo-
strano che il virus dell'Aids iniet-
tato nel cervello di un topo e ca-
pace di infettare i suoi neuroni e 
di insenrvi un gene in grado di 

funzionare per alcune settimane 
Owiamente I'Hiv e stato modifi-
cato radicalmente prima di que
sta operazione. Gii sono stati ag-
giunti, ad esempio, altri geni pro-
venienti da due virus diversi per 
migliorare le sue capacita. E sono 
stati, contemporaneamente, sop-
pressi quelli che gli permettono 
la replicazione. 

La comunita scientilica, cmun-
que, e molto cauta nella valuta-
zone di questi risultati. «L'interes-
se di questo lavoro e alissimo -
dice Jean Michel Heard dell'istitu-
to Pasteur di Parigi - permettera 
infatti di studiare quel fenomeno 
misterioso che e la replicazione 
virale nelle cellule quiescenti. Ma 
e impensabile utilizzare I'Hiv per 
la terapia genica. Ci sono ancora 
troppe incognite nel (unzinamen-
to di questo virus. E uno dei re-
quisiti fondamentali per la terapia 
genica e utilizzare un virus non 
patogeno, o poco patogeno». 

Virus dell'epattteC 
Eprasente 
anche nella saliva? 
Uno studio Kallano 

• II virus dell'epatite C sarebbe 
stalo individuato nella saliva dei pa-
zienti da alcuni ricercatori dell'isti-
tuto di Igiene e di quello di medici-
na interna dell'Universita cattolica 
di Roma e dell'istituto di virologia 
dell'universita di Milano Gia ncer-
catori giapponesi avevano isolate il 
virus dalia saliva, ma gli italiani 
hanno iniziato a calcolare la di-
mensioe epidemiologica del feno
meno 

•Siamo partiti dall'analisi di 
unaumento di rischio all'intemo 
delle famigtie di pazienti affetti da 
epatite C - ha spiegato Vincenzo 
Romano Spica del laboratorio di 
biologia molecolare della cattolica 
- abbiamo qumd esaminato 45 sog-
getti analizzando la saliva ed il san-
gue, la positivita della saliva e stata 
del 44 per cento. Ora stiamo valu-
tando 1'eventale trasmissione attra-
verso il bacio. Ma per ora non ci so
no elementi per atfermare che ci 
siano altre vie di trasmissione della 
malatia oltre quelle delle trasfusio-
ni e dei raporti sessualm. 

Ma la Hoetica e liberale? 
La bioetica, con i suoi divieti e i suoi tabu, pud essere com-
patibile con i Valori fondamentali di una societa liberale? 
La domanda e di grande attualita, come dimostra la vicen-
da (pubblicata da I'Unita di sabato) degli «obiettori geneti-
ci». A questa domanda e dedicato I'ultimo capitolo del li-
bro, presto in libreria, di Max Charlesworth «L'etica della vi-
ta» Donzelli editore. Ne anticipiamo un brano per gentile 
concessione dell'editore. 
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AlURtie de La Repybbliai, Pla- sono delle incoerenze cclatanti nel 

modo in cui questi valori vehgono 
applicati nella pratica bioetica. Co-

tone confessa che lo'Stato che ha 
elaborato e uno Stato ideate, un 
esperimento del pensiero, e che 
sarebbe difficile, se non impossibi-
le dato I'egoismo umano, realiz-
zarlo in pratica. Ci6 nondimeno 
come regime politico utopico ha 
un obiettivo, suggensce Platone, 
poiche ci permette un confronto 
con le strutture e i processi polmcl 
reali. Lo scopo di Platone, natural-
mente, era quello di mostrare che 
sia la tirannia, da un lato, che la 
democrazia popolare o delle mas
se, daH'altro, non saranno mia re-
gimi glusti, e che abbiamo bisogno 
del paternalismo di un gruppo 
scelto di «govemanti filosofn per 
costruire una societa giusta. 

In qualche modo I'ideale di so
cieta liberale qui delineato, e le 
sue implicazioni bioetiche, assu-
mono la stessa funzione della po
lls immaginaria di Platone poiche 
ci mettono in grado di valutare lo 
stato reale dell'attuale dibattito sul
la pratica bioetica nella nostra so
cieta. In molte societa liberalde-
mocratiche i valori liberal! che ab
biamo spesso considerato esistono 
in una forma contraddittona e ci 

me risultato, il rispetto della auto-
nomia personate e spesso mesco-
lato con varie forme di paternali
smo, sia di tipo medico che buro-
cratico: lo Stato e la legge spesso 
invadono il regno della morale 
personate e agiscono come poli-
ziotti morali; la tolleranza del plu-
ralismo etico 6 sottovalutala in no-
me dell'unita sociale e della coe-
sione. 

Cosi, mentre vi sono stali pro-
gressi significativi nell'esercizio del 
nostra diritto di controllare la mo-
dalita della nostra morte, cosi co
me nell'esercizio del diritto di de-
cidere del corso delle nostre vite, 
esiste ancora qualche resistenza 
ad ammettere che la gente ha, in 
determinate circostanze, il diritto 
di darsi la morte. Inoltre, mentre vi 
e stato un vasto consenso sulle 
nuove vie di procreazione e, in 
qualche modo, sul dintto alia "li
berta procreativa», esiste ancora 
molta esitazione su cede forme di 
tecnologia nproduttiva e mezzi al-
temativi di formazione della fami-
glia come gli accordi per la mater-

nita surrogata. Infine, nel campo 
della distribuzione e assegn'azione 
delle nsorse per la difesa della sa
lute, mentre vi e una certa atten-
zione per la questione della giusti-
zia e della promozione di valori le-
gati all'autonomia, l'approccio uti-
litarista costi-benefici, adottato al 
momento da molti economisti del 
campo sanitano e da politici e bu-
rocrati va direttametne contra que
sti valori. 

(..)Noi dichiariamo di vivere in 
una societa liberale, ma adottiamo 
spesso atteggiamenti norff liberal! 
in molti campi dell'etica sulla salu
te, dell'etica medica e della bioeti
ca. 

Non possiamo ignorare I'aspetto 
politico di tutto questo. Molte que-
stioni bioetiche acquisisrono una 
valenza politica nel senso che 
gruppi appartenenti a lobby, inclu-
sa la Chiesa, esercitano pressioni 
sui loro rappresentanti a proposito 
di questi problemi. II risultato e 
una grande agitazione politica, 
spesso vana 

Ci vuole a volte un considerevo-
le coraggio da parte di un politico 
per difendere i valori tiberali in 
questa area come e stato detto, 
non si rastrellano voti con la pro
mozione di ieggi sul diritto a «mo-
nre con dignita» o di leggi che ren-
dano possibili gli accordi per la 
matemita surrogata. Quella che si 
potrebbe chiamare politica della 
bioetica e una questione di comu-
nicazione, che spesso sottolinean-
do esageratamente I'aspetto sen-
sazionale delle question! bioetiche 
non aiuta la comunita a riflettere 
con calma su questi problemi 

In una societa liberale la sola 
morale comune o il solo consenso 

etico possibili possono essere ba-
sati sui fondamentali vaiori liberal!: 
autonomia morale, equita e giusti-
zia basate sul riconoscimento del-
I'autonomia del singolo individuo, 
e i principi ad essi correlati. 

In questo tipo di societa non 
pud esserci alcun consenso su un 
valore di secondo ordine o «parti-
giano> o confessionale (per esem
pio sul matrimonio eterosessuale e 
monogamo come (...) modalita 
etica preferita per la formazione 
della famiglia. o sul fatto che porTg, 
deliberajamente fine allajpjfbpna 
vita sia 'O'contro ' la vo'ldnta d 
dio (...); o, piO polemicamente, 
suH'aborto ritenuto equivalente al-
I'omicidio di un innocente). 

Queste, e molte altre, sono le 
posizioni morali che molti gruppi 
nella societa possono legittima-
mente esporre e propagandare, 
ma sulle quali come comunita 
dobbiamo decidere se essere d'ac-
cordo o meno. Tuttavia di nuovo. 
e difficile neila caoticita della vita 
sociale, soggetta a pressioni da 
parte di variegati interessi settonali 
e particolari, mantenere questa 
posizione meta-partigiana o meta-
confesionate 

Le difficolta aumentano in una 
societa multiculturale dove il pun-
to di vista etico delle varie mino-
ranze, denvato spesso da fonda-
menti religiosi radicalmente diversi 
dall'etica quasi cristiana (e talVolta 
in conflitto con essa) della nostra 
societa (per quanto attenuata e 
secolanzzata come essa sia). 

In Francia il presidente Mitter
rand ha istituito nel 1984 un Comi-
tato nazionale consultivo per I'eti-
ca nella vita e nelie scienze della 
salute, per supervisionare i proble

mi bioetecnologici e bioetici. In 
questo comitato, a parte i rappre
sentanti dei medici. gli esperti giu-
ridici e i politici, ci sono anche i 
rappresentanti di quelle che lo sta
tute del comitato chiama "le quat-
tro pnncipali famiglie filosofiche 
francesi" _ cattolicesimo, islam, 
protestantesimo e marxismo. Que
st! diversi gruppi non solo hanno 

. opinioni etiche diverse sui proble
mi considerati fino ad adesso- ma 
differisconoanche suj.fpndamenti 

,d|8|i;̂ (Cft1e"si|law,Af9.3«lla '"<•-
ziaiiva etica, cosi corn^,syl;tipo di 
relazione che si dovrebbe istituire 
fra la sfera dell'etica o della mora
le da un lato e quella della legge 
dall'altro. (..) 

L'interrogativo di fondo a cui 
occorre nspondere e se l'idea stes
sa di multiculluralismo non sia in 
reaita un'idea essenzialmente lai-
ca. Si puo allora argomentare che 
il pluralismo religioso e la tolleran
za sono possibili solo in una socie
ta che si fondi su principi laici per 
cui la sfera della religione e quella 
dello Stato sono distinte e separa
te, e inoltre, nessuna religione pub 
dichiararsi assolutista ed esclusiva, 
proclamandosi la sola «vera» o or
dinate da Dio. 

E vero che la societa liberale si 
basa su una wsione policentrica 
della cultura - una societa compo-
sta da (ante sottoculture ben di
stinte, ciascuna con il suo distinti-
vo insieme di valori. Per Mill, sicu-
ramente, la societa liberate e in 
questo plunculturale. Non solo de-
ve tollerare una grande diversita di 
esperienze di vita: ma deve acco-
gliere positivamente e incoraggiare 
tali diversita come una condizione 
di vitalita sociale e culturale. 

Successo per 
la «Repubbliea» 
elettronica 
Giornali in rete? Si grazie 1 letto-
ri sembrano gradne. II successo 
dei giornali on line e decrelato 
dal fatto che. a differenza di un 
giornale su carta, I'edizione elet
tronica puo offnre notizie e ser-
vizi in piu L'ultimo, emblemati-
co, esempio e il sito di Repubbli-
ca. Inaugurate il 5 aprile come 
«sostegno» all'edizione cartacea 
per le elezioni, in questi 20 gior-
ni ha collezionato circa trecen-
tomila contatti da tutto il mondo 
e decine di lettere. Oltre alia 
semplice «copia» del giornale, la 
digi-edizione ha proposto forum 
di discussione, un dizionario po
litico, appuntamenti aggiornati 
con i candidati, interventi in 
RealAudio di Albanese, Bergon-
zoni e Rossi. Insomma, un'espe-
rimento nuscito, per quanto cir-
coscritto all'esperienza delle ele
zioni, che allarga notevolmente 
gli orizzonti deH'informazione 
nel nostro paese. 

La came rosea 
fa meno male 
se e al sangue 
Rivoluzione in cucina: la came ros-
sa non farebbe cosi male se lascia-
ta abbastanza al sangue. Ad inne-
scare la cancerosita delle bistec-
che - affermano scienziati ameri-
cani - sono i lunghi tempi di cottu-
ra: nelle persone che abitualmente 
mangiano came ben cotta e emer-
sa un'incidenza dei casi di tumori 
dello stomaco tre volte superiore a 
quella registrata tra chi preferisce 
le fettine al sangue. Colpevoli di 
aumentare i rischi rumorali - se
condo un nuovo studio presentato 
al meeting dell' Associazione Usa 
per la ricerca sul cancro in corso 
ad Washington - sarebbero degli 
agenti cancerosi (ammine-eteroci-
cliche) che si formano quando ie 
proteine animali vengono scaldate 
ad alte temperature L'indagine ha 
preso in esame per la prima volta -
analizzando 700 persone, di cui 
500 sane e circa 200 malate di can
cro dello stomaco - 1'ipotesi che i 
modi di cottura della came ne in-
fluenzino la cancerosita Ed ha 
avutoragione "Abbiamo nscontra-
to UTverescente aumento dei rischi 
di tumbre dello stomaco'1 corri-
spondente all'incremento della 
cottura della carne», ha affermato 
Mary Howard, epidemiologa del 
National cancer institute america-
no presentando lo studio. 

Geni mutanti 
causa del cancro 
alle ovale 
Mutazioni genetiche ereditarie sa
rebbero all'origine in molti casi del 
cancro alle ovaie, uno del tumori 
maligm piu diffusi tra le donne. Gli 
scienziati hanno riscontrato che 
fra il 5 e il 10% delle neoplasie di 
questo tipo sono state trasmesse 
dalla madre alia figlia, ma non so
no ancora riusciti a stabilire con 
precisione i meccanismi. Non 
sempre, infatti, la presenza del ge
ne degenera in un tumore Puo ac-
cadere che la nonna e la madre, 
portatrici del gene, non sviluppino 
la malattia e che questa insorga 
nella donna di terza generazione. 
La "suscettibilita genetica» appare 
comunque una ipotesi di lavoro da 
tenere in considerazione 
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II Centra nazionale di meteorologia e clima-
tologia aeronautica comumca le prevision! 
del tempo sull'ltalia. 
SITUAZIONE: le regioni occidental! italiane 
sono interessate da un'intenso flusso di cor-
renti meridionali, umide ed instabili, di origi-
ne africana. In giomata e previsto I'arnvo di 
aria relativamente piu fresca, di origine nord-
atlantica, sulle regioni nord-occidentali che 
creera condizioni di marcato maltempo. Sul 
resto del Paese continueremo ad avere un 
campo di alte pressioni. 
TEMPO PREVISTO: sulle regioni centro-set-
tentrionali, su Sicilia, Sardegna cielo irrego-
larmente nuvoloso, con precipitazioni spar
se. Sono previste, nel corso della giomata, 
schiarite sempre piu ampie a partire dalle 
zone piu occidental Dal pomeriggio nuovo 
aumento della nuvolosita sulla Sardegna con 
brevi piogge sul seltore meridionale.Sulle re-
stanti regioni prevalent condizioni di cielo 
poco nuvoloso salvo addensamenti sul Moli-
se. 

TEMPERATURA: in diminuzione. 
VENTI: occidental! moderati. 
MARI: molto mossi lo Stretto di Sicilia, il Ma
re ed il Canale di Sardegna, poco mossi o 
mossi i rimanenti bacini. 
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