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onostante la vita relativamen-
te breve della maggior parte
degli animali, anche in ambi-
to veterinario le neoplasie stan-
no assumendo un’importanza

sempre maggiore. Negli animali da red-
dito, in particolare, benché sporadiche
e indubbiamente sottostimate queste pa-
tologie possono rappresentare degli in-
dicatori biologici dello stato di salute
ambientale. Le cause infettive e ambientali
(chimiche) sembrano infatti essere le più
importanti. Molte sostanze chimiche,
ampiamente diffuse nell’ambiente (idro-
carburi, nitrosamine, amine aromatiche,
coloranti industriali, micotossine, tos-
sine vegetali, ecc.) sono infatti note es-
sere associate allo sviluppo di tumori,
anche se spesso la reale importanza del-
l’esposizione chimica ambientale come
causa di cancro negli animali non è ben
documentata (Jackons e Campo, 1995;
Cullen et al., 2002).  Tra gli agenti in-
fettivi molti virus sono da tempo cono-
sciuti come oncogeni, anche se i Papil-
lomavirus e in particolare i Retrovirus
sono i più importanti. Nei bovini il virus
della leucosi bovina (BLV) provoca una
malattia contagiosa a prevalenza varia-
bile dal 10 al 50% che colpisce gli ani-
mali a partire dai 6 mesi di età in tre di-
verse forme cliniche: giovanile, timica e
cutanea. La leucosi è caratterizzata da
proliferazioni di linfociti, in particola-
re di tipo B, che determinano linfoade-
nomegalie più o meno diffuse, e da pro-
liferazioni linfoidi soprattutto in fega-
to, milza e midollo osseo. Negli adulti la

forma multicentrica può coinvolgere, in
modo diffuso o focale, molti altri orga-
ni tra cui cuore, abomaso, intestino, re-
ni, utero, radici dei nervi e grasso addo-
minale (Cullen et al., 2002; Jacobs et al.,
2002).
Scopo del presente lavoro è stato, uti-
lizzando il macello quale osservatorio
epidemiologico, valutare quali fossero
le più comuni neoplasie delle vacche a
fine carriera confrontando ogni lesione
sospetta rilevata alla visita post mortem
del veterinario ispettore con i reperti
istopatologici.

Materiali e metodi
Gli animali oggetto del presente studio
sono stati bovini regolarmente macella-
ti prevalentemente in un grosso macel-
lo del Piemonte, di età compresa tra i
quattro e i tredici anni con un’età pre-
valente di 5-6 anni.  I bovini erano fem-
mine di razze differenti, per lo più Fri-
sona, e provenivano dalle diverse regio-
ni italiane, anche se la maggior parte era-
no state allevate in aziende della Pianu-
ra Padana. 
In sede di macellazione n. 143 organi ri-
tenuti affetti da neoplasie sono stati se-
questrati e inviati alla Sezione di Ana-
tomia Patologica del Dipartimento di Pa-
tologia Animale di Torino per essere sot-
toposti a esame istologico. 
Campioni selezionati dei diversi organi
sono stati fissati in formalina tampona-
ta al 10%, inclusi in paraffina, seziona-
ti e successivamente colorati con meto-
di standard (ematossilina-eosina). Su al-
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Gli autori hanno valutato, mediante
indagini anatomo-istopatologiche,
n. 143 organi ritenuti affetti da neo-
plasie sequestrati in sede di ma-
cellazione. N. 89 sono risultati af-
fetti da neoplasie, mentre 54 or-
gani (soprattutto milze) hanno mo-
strato lesioni infiammatorie croni-
che o degenerative. Le neoplasie
piu’ comuni sono state metastasi di
origine epiteliale, linfomi B e car-
cinomi dei dotti biliari. Gli organi
piu’ colpiti erano il fegato, i linfo-
nodi, il polmone e il rene.
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croscopical and the histopatholo-
gical features. N. 143 organs were
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quent were the epithelial meta-
stasis, the type B lymphomas and
the biliary ducts carcinomas. Lymph
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plastic; particularly inflammatory
or degenerative lesions in various
organs. 
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cuni campioni di dubbia interpretazio-
ne diagnostica sono state eseguite spe-
cifiche colorazioni istochimiche (PAS,
Ziehl-Nielsen). Inoltre alcuni casi sono
stati sottoposti a indagini immunoisto-
chimiche volte all’identificazione di spe-
cifici marker cellulari (citocheratine, vi-
mentina, S100, GFAP, actina, CD3 e CD79)
utilizzando il metodo Envision™ Detec-
tion System Peroxidase della Dako La-
boratoires, Glostrup, Denmark. 

Risultati
L’arco temporale coperto dalla ricerca è
compreso tra l’anno 2003 e l’anno 2009,
con un totale di 143 casi esaminati.
Basandosi sulla recente classificazione
dei tumori negli animali (McGavin e Za-
chary, 2007) le neoplasie osservate sono
state distinte in tumori epiteliali (primari
e metastasi), tumori mesenchimali e tu-
mori di origine nervosa. Nella tabella 1

sono  riportati i  casi osservati. Questa
tabella mette in luce come da un nume-
ro di 143 casi di sospetta neoplasia sola-
mente 89 siano stati confermati tali con
un’incidenza complessiva dello 0,25%.
Classificando nella voce “altri” i tumori
la cui frequenza era inferiore a quattro,
si può notare come la maggior parte del-
le neoplasie osservate rientri in poche
categorie (grafico 1):
• metastasi di linea epiteliale (n. 25/89)
• linfomi B (n. 18/89)
• carcinomi dei dotti biliari (n.13/89)
• tumori del nervo periferico (n.5/89).
La tabella 2 suddivide i diversi tumori
osservati in base all’organo colpito.
Il numero complessivo non corrisponde al
totale delle neoplasie rilevate, in quanto al-
cune metastasi interessavano più organi.
Considerando gli organi più colpiti, in ba-
se a quanto riportato nella tabella 1, si è
ottenuto quanto riportato nel grafico 2.
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Tessuto connettivo Tessuto connettivo Fibroblasti n. 2 fibromixoma n. 2 sarcoma 
fibroso (cuore) mixoide

n. 1 mixoma (cuore, lingua) 
(gengiva)

Tessuto emopoietico Midollo osseo linfociti n. 18 linfoma B n. 2 linfoma
Mesenchimale e linfoide /leucosi non B non T

Endotelio Mesotelio Cellule mesoteliali n. 3 mesoteliomi
e tessuti correlati
Muscolo Muscolo liscio Cellula muscolare n. 1 leiomioma

liscia
Muscolo scheletrico Cellula muscolare n. 1

striata rabdomiosarcoma

Epitelio di superficie Occhio n. 2 carcinoma
o di rivestimento squamoso

perioculare
Polmone Epitelio alveolare n. 2 carcinoma

o bronchiale (con metastasi)
Tratto urinario Epitelio di transizione n. 2 carcinoma

Epiteliale Organi epiteliali solidi Ghiandole Surrene n. 4 Adenocarcinoma
Tiroide n. 3 Adenoma n. 3 Adenocarcinoma

Fegato Dotti biliari n. 13 carcinoma 

Epiteli in genere n. 21 metastasi di
origine non
determinata n. 1
metastasi di origine
renale n. 2 metastasi
dai dotti biliari n. 1
metastasi di origine
surrenalica

Tessuto Cellule della glia Sistema nervoso Cellule di Scwhann n. 5 PNST
nervoso periferico e/o fibroblasto (2 grasso,

1 tiroide, 2 cuore)

Origine Tessuto d’origine Cellula d’origine Benigno Maligno

TABELLA 1. Tumori osservati nella presente ricerca classificati in base 
al tessuto di origine e al comportamento biologico 
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N. 54 casi non sono risultati essere tu-
mori. La principale ragione è sicuramente
legata al fatto che l’esame visivo della le-
sione tissutale ha spinto l’operatore, per
prudenza, a considerare la lesione come
sospetta neoplasia e a lasciare alle suc-
cessive indagini di laboratorio l’esito de-
finitivo.
Gli organi nei quali gli errori sono stati più
frequenti sono riportati nel grafico n. 3.
La tabella 3 riporta, suddivise per cate-
gorie, le diagnosi corrette emerse dal-
l’esame istologico, che hanno portato a
escludere questi campioni dalla presen-
te ricerca riclassificandoli come organi
non neoplastici.

Discussione
Obiettivo della presente ricerca è stato
quello di valutare, attraverso approfon-
dimenti con esami istologici e immu-
noistochimici, l’incidenza dei tumori nel-
le vacche a fine carriera regolarmente
macellate utilizzando il veterinario ispet-
tore come operatore fondamentale, per
il rilievo di forme sub-cliniche. Purtroppo
sinora sono state condotte scarse ricer-
che in patologia oncologica del bovino o
comunque degli animali da reddito in ge-
nere, non solo in Italia, ma anche all’e-
stero, sicuramente perché gli animali
vengono condotti al macello in età gio-
vanile o vengono abbattuti nel momen-
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Fegato Carcinoma dei dotti biliari 13
Metastasi di linea epiteliale 3
Linfoma B 4

Linfonodi Linfoma B 5
Metastasi di linea epiteliale 10
Linfoma non B e non T 2

Polmone Adenocarcinoma polmonare 2
Metastasi di linea epiteliale 11
Linfoma B 1

Surrene Adenocarcinoma surrenalico 4
Metastasi di linea epiteliale 1

Cuore Fibromixoma 2
Sarcoma mixoide 1
Metastasi di linea epiteliale 1
Linfoma B 1
PNST 2

Tiroide Adenoma tiroideo 3
Carcinoma tiroideo 3
PNST 1

Tessuto adiposo PNST 2

Muscolatura liscia Leiomioma (esofago) 1

Muscolatura striata Rabdomiosarcoma (massetere) 1
Linfoma B 1

Sierose Mesotelioma 3

Rene Adenocarcinoma renale 2
Metastasi linea epiteliale 1
Linfoma B 6

Occhio Carcinoma perioculare 2

Gengiva Mixoma 1

Lingua Sarcoma mixoide 1

Organi Neoplasie Numero casi

TABELLA 2. Tumori riscontrati classificati in base all’organo coinvolto 
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to in cui insorgono patologie debilitan-
ti ed è pertanto difficile avere conoscenze
approfondite sull’evoluzione della pato-
logia neoplastica in queste specie. La
maggior parte dei lavori pubblicati ri-
guardano infatti la leucosi o sono sem-
plicemente segnalazioni di casi singoli
o raccolte di casistica.
Da quanto evidenziato nella presente ri-
cerca i tumori epiteliali e i linfomi sono
le forme più frequenti.
Tra i tumori epiteliali non sempre è sta-
to possibile identificare il tessuto di ori-
gine per la frequente presenza di forme
anaplastiche poco differenziate. I carci-
nomi dei dotti biliari sono risultati es-
sere le forme tumorali epiteliali più fre-
quenti (foto 1) e il fegato l’organo com-
plessivamente più coinvolto da tumori
nelle vacche a fine carriera. 
N. 25 organi hanno mostrato metastasi
di linea epiteliale. Solamente in quattro
organi è stato possibile stabilire la sede
del tumore primario, identificata nei dot-
ti biliari (n. 2/25), nell’epitelio glomeru-
lare (n. 1/25) e nell’epitelio della corti-
cale del surrene (n 1/25). In tutti gli altri
casi all’esame istologico è stato sempli-
cemente possibile identificare la presenza
di proliferazioni cellulari morfologica-
mente compatibili con cellule di linea
epiteliale spesso organizzate in fasci, cor-
doni o talvolta in formazioni tubulari,
ma non è stato possibile individuare la
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GRAFICO 1. Neoplasie più frequentemente riscontrate  

GRAFICO 2. Organi maggiormente colpiti da neoplasie  

GRAFICO 3. Organi ove sono stati osservati i più comuni “errori” 
di diagnosi alla valutazione macroscopica   

Il termine “altri”si riferisce a: surrene (n. 5), sierose (n. 3), tessuto adipo-
so (n. 2), muscolatura striata (n. 2), occhio (n. 2), muscolatura liscia (n. 1),
gengiva (n. 1) e lingua (n. 1).

FOTO 1. Fegato: carcinoma dei dotti biliari. a:
superficie esterna del fegato con proliferazioni
multi nodulari biancastre ombelicate; b: sezione
di taglio, proliferazioni multiple biancastre con
margini ben delineati.
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cellula specifica originaria dato il grado
più o meno evidente di polimorfismo cel-
lulare e la mancanza di un’organizza-
zione uniforme, ben definita. Gli organi
più comunemente colpiti da metastasi ri-
sultano essere i linfonodi, il polmone (fo-
to 2) e il fegato. In alcuni casi le meta-
stasi interessavano più organi contem-
poraneamente e in un caso la metastasi
era localizzata solo al cuore.
Tumori primari di origine epiteliale so-
no stati osservati anche a livello tiroideo
(n. 6/89), surrenalico (n. 4/89), polmo-
nare (n. 2/89) e renale (n. 2/89).
Erano prevalentemente carcinomi am-
piamente anaplastici; solo a livello ti-
roideo sono stati riscontrati tre tumori
benigni e tre carcinomi.
Un altro tumore di linea epiteliale ri-
scontrato con relativa frequenza, so-
prattutto in alcuni ambiti territoriali e
in razze bovine caratterizzate da regio-
ni perioculari poco pigmentate, è stato
il carcinoma oculare a cellule squamo-
se. Questo tumore è stato osservato in
Frisone adulte, razza particolarmente

Milza Flogosi 10
Ematomi 6

Rene Flogosi 11
Calcificazioni tubulari 1
Ascessi multipli 1
Fibrosi a focolai 1

Fegato Fibrosi a focolai 3
Focolai di necrosi 2
Flogosi 2
Cirrosi 2
Degenerazione epatica 1
Granulomi tubercolari 1

Polmone Flogosi 3

Linfonodi Flogosi 3

Cuore Flogosi 1
Fibrosi a focolai 1

Tiroide Cisti 1

Narici Flogosi 1

Surrene Iperplasia midollare 1

Mucosa cavo orale Fibrosi a focolai 1

Lingua Flogosi 1

Totale 54

Organi Diagnosi Numero casi

TABELLA 3. Reperti istologici rilevati negli organi non interessati 
da neoplasie 

FOTO 2. Polmone: metastasi di linea epiteliale.
a: proliferazioni solide biancastre con margini
netti ;  b: cel lule neoplastiche poligonali
organizzate a tappeto inframmezzate da
numerosi vasi sanguigni nel lo stroma
connettivale - Ematossilina-eosina, 200x.

21_29_capucchio_21_29_capucchio  04/02/11  09.26  Pagina 25



suscettibile (foto 3). Non è stato possi-
bile purtroppo conoscere lo stato di pig-
mentazione del muso di questi animali,
né il grado di esposizione alla luce sola-
re o ad altri eventuali fattori di rischio.
Tra i tumori di linea mesenchimale quel-
li prevalenti sono risultati essere i lin-
fomi e in particolare i linfomi B, osser-
vati prevalentemente a carico dei linfo-
nodi (foto 4) e del fegato. Rare localiz-
zazioni sono state individuate a livello
di rene e polmone. In due soli casi era-
no coinvolti il muscolo striato e quello
miocardico (foto 5). 

Due linfomi a sede linfonodale sono ri-
sultati essere composti prevalentemente
da linfoblasti; mediante indagini immu-
noistochimiche essi non hanno espresso
gli specifici marker delle cellule linfoidi
mature e sono pertanto stati definiti “lin-
fomi indifferenziati non B non T”.
N. 5 tumori dei nervi periferici sono sta-
ti individuati mediante indagini immu-
noistochimiche. Queste proliferazioni
neoplastiche coinvolgevano in due casi
il tessuto adiposo addominale (foto 6),
in un caso molto singolare la tiroide e in
due casi il cuore. Le cellule osservate in
questi tumori erano fusate più o meno
lasse, organizzate spesso in vortici, e mo-
stravano positività immunoistochimiche
per la vimentina e l’S100. 
Neoplasie derivate dal tessuto connetti-
vo fibroso sono state osservate a livello
di endocardio (n. 3/89), gengiva e lingua.
A livello cardiaco erano presenti due fi-
bromixomi e un sarcoma mixoide (foto
7). Un mixoma interessava la mucosa
gengivale, mentre un mixosarcoma è sta-
to riscontrato a livello di lingua in for-
ma di neoformazione ampiamente ne-
crotica di aspetto papilliforme.
Un leiomioma è stato osservato a livello
della parete esofagea, mentre un rabdo-
miosarcoma ha coinvolto il muscolo mas-
setere.
Particolarmente importante dal punto di
vista comparativo è stato il riscontro di
n. 3 mesoteliomi pleurici. Uno di questi
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FOTO 3. Occhio: neoformazione grigio-biancastra, compatta che invade la congiuntiva,
carcinoma a cellule squamose.

FOTO 4. Linfonodi mediastinici notevolmente aumentati di volume: leucosi bovina.

FOTO 5. Cuore: linfoma; a: neoformazioni
lardacee coinvolgenti l’orecchietta e la parete
atriale; b: proliferazione di cellule linfoidi
piuttosto ben differenziate che infiltrato il tessuto
miocardico -Ematossilina-eosina, 100x.
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in particolare coinvolgeva le sierose di
pleura e pericardio estendendosi anche
al diaframma (foto 8). Purtroppo non è
stato possibile risalire alla localizzazio-
ne precisa dell’allevamento di prove-
nienza degli animali colpiti e in parti-
colare verificare se ci fossero nelle vici-
nanze giacimenti di asbesto, universal-
mente noto agente cancerogeno coin-
volto nel determinismo dei mesoteliomi.
N. 54 organi segnalati dal veterinario
ispettore come coinvolti da neoplasie,
all’esame istopatologico sono stati “ri-
classificati” in quanto colpiti da lesioni
infiammatorie croniche o degenerative.
L’organo che ha indotto maggiormente in
errore durante l’ispezione post mortem è
stato la milza. Spleniti associate a feno-
meni emorragici e/o necrotici (spleniti ne-
crotizzanti, purulente, emorragiche) o fo-
colai di fibrosi riparativa più o meno re-
cente ed ematomi  (foto 9) sono state le
diagnosi differenziali osservate in sede mi-
croscopica. La differenziazione macro-
scopica delle lesioni spleniche è comun-
que considerata molto difficile: è infatti
quasi impossibile distinguere un’iperpla-
sia da una neoplasia, come pure un tumore
maligno coinvolgente gli endoteli vasali
da un ematoma o da una flogosi emorra-
gica necrotizzante. L’esame istologico in
questi casi è sempre necessario.
Fenomeni infiammatori cronici, focolai di
fibrosi e/o rigenerazione cellulare (foto 10
e 11), ascessi multipli e granulomi sono

stati gli altri reperti confusi in sede ispet-
tiva, in particolare a livello di rene, fega-
to, polmone, linfonodi, cuore, e mucosa
nasale e orale. In una tiroide, l’iperplasia
dell’organo associata a una cisti è stata
confusa con un adenoma, mentre un qua-
dro di iperplasia midollare ha indotto in
inganno a livello di ghiandola surrenale. 
L’identificazione macroscopica di un tu-
more prende in considerazione in parti-
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FOTO 6. Grasso addominale: tumore dei nervi
periferici. a: neoformazioni multiple compatte
di colore giallastro; b: proliferazione composta
da cellule fusate organizzate in fasci variamente
intrecciati - Ematossilina-eosina, 100x.

FOTO 8. Sierose pleuriche: noduli multipli sessili
o peduncolati di colore bianco giallastro rosato
adesi alle sierose, mesotelioma.

FOTO 7. Cuore: mixoma. a: neoformazione lardacea, biancastra adesa all’endocardio;
b: proliferazione di cellule fusate immerse in abbondante matrice - Ematossilina-
eosina, 100x.
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colare la procidenza del tessuto, la pre-
senza di eventuali erosioni, necrosi ed
emorragie oltre alla variazione della con-
sistenza (aumento, diminuzione), all’a-
spetto lardaceo- fibromatoso e al colore
grigio- biancastro con eventuali foci ros-
so-nerastri. Pertanto fenomeni infiam-
matori cronici con riparazione in atto o
esiti di pregresse flogosi e/o necrosi sono
facilmente confondibili con proliferazio-
ni neoplastiche. Raccolte ematiche o fo-
colai di necrosi circondati da capsula fi-
brosa possono ugualmente trarre in in-
ganno a una valutazione macroscopica. 
In base a quanto sopra riportato risulta
pertanto pienamente giustificato confon-
dere facilmente in sede ispettiva quadri in-
fiammatori cronici o degenerativi con pro-
liferazioni neoplastiche, anche perché non

raramente una neoplasia induce reazione
infiammatoria periferica o è associata a
estesi fenomeni emorragico-necrotici. È
quindi consigliabile un sequestro degli or-
gani con lesioni compatibili con neopla-
sie piuttosto che destinare al consumo
umano organi potenzialmente pericolosi
per la salute del consumatore.  

Conclusioni
L’approfondimento di studi e ricerche, e
il potenziamento dei programmi di con-
trollo nell’ambito della sanità animale gio-
cano un ruolo importante a salvaguardia
della salute umana. Alcuni studi (Croft,
1983; Stober, 1990, Svec et al., 2005) han-
no infatti messo in correlazione la pre-
senza di tumori nell’uomo con tumori de-
gli animali che vivono negli stessi ambienti.
Nella presente ricerca, attraverso gli esa-
mi istologici e immunoistochimici con-
dotti su organi di animali macellati si so-
no riscontrati diversi tipi di tumori nel
bovino, alcuni dei quali hanno una si-
gnificativa rilevanza dal punto di vista
sia sanitario che economico.
Tra i vari tumori individuati si è vista la
discreta incidenza di linfomi B ovvero di
leucosi bovina (LBE), patologia neopla-
stica importante nei bovini soprattutto
dal punto di vista economico. Infatti il
rischio zoonosico ritenuto potenziale fi-
no a pochi anni fa è stato pressoché to-
talmente escluso a fronte di studi epi-
demiologici e sierologici. Le ricerche
condotte da molti autori volte a accer-
tare eventuali associazioni tra leucemia
umana, ambiente rurale (allevatori, ve-
terinari e operatori in abito rurale) e leu-
cosi bovina, e gli studi sierologici volti
a evidenziare anticorpi contro virus LBE
in pazienti con leucosi e persone poten-
zialmente esposte a LBE hanno pratica-
mente escluso il rischio zoonosico vira-
le considerando tra i maggiori fattori di
rischio per gli operatori dell’ambiente
rurale l’esposizione a tossici quali i pe-
sticidi (Burridge, 1981; Svec et al., 2005).
Sono risultati particolarmente interes-
santi i casi di mesotelioma poiché in que-
sto caso l’animale diventa sentinella in-
dicatrice di un rischio ambientale, come
l’esposizione all’asbesto. Dai risultati
delle prime esperienze di epidemiologia
umana (Ribak et al., 1988; Wright et al.,
1984) emerge che molti casi di questo tu-
more nell’uomo non vengono rilevati per-
ché non si esegue l’autopsia oppure per-
ché i dati anamnestici sono tali da non
indirizzare adeguatamente le indagini
necroscopiche.
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FOTO 9. Milza: voluminoso ematoma.

FOTO 9. Polmone: focolai multipli di colore grigio brunastro a margini netti; processo
di riparazione secondario a una flogosi cronica.
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Nella pratica veterinaria potrebbe esse-
re di ausilio seguire un preciso schema
di valutazione. È importante, per for-
mulare una diagnosi affidabile, posse-
dere un’anamnesi accurata raccolta in
modo tale da consentire un esame ne-
croscopico mirato ed eventuali indagini
epidemiologiche retrospettive.
I campioni dovrebbero essere prelevati
in modo tale da permettere sempre di
discriminare tra mesoteliomi e altre neo-
plasie che possono interessare le siero-
se. Per una corretta diagnosi sono inol-
tre necessarie tecniche istochimiche, im-
munoistochimiche e ultrastrutturali.
Per quanto concerne gli altri tipi di neo-
plasie rilevate, non sono state dimostrate
correlazioni tra il tumore nel bovino e l’in-
cidenza dello stesso in ambito umano. Poi-
ché gli studi condotti finora sull’inciden-
za e sulle conseguenze della presenza di
tumori negli animali da reddito, sia dal
punto di vista sanitario che economico,
sono molto ridotti in tutti i Paesi, sarebbe
auspicabile che si effettuassero migliori
indagini sia sui bovini in vita, per accer-
tare il decorso delle patologie ed even-
tualmente intervenire, sia sui bovini ma-
cellati o morti in stalla, attraverso appro-
fondimenti anatomo-patologici.
Sarebbe consigliabile inoltre un maggior
approfondimento delle indagini sia dal pun-
to di vista epidemiologico, oltre che clini-
co e anatomo-istopatologico coadiuvate nei
casi dubbi dall’immunoistochimica per chia-
rire la natura dei tumori riscontrati. Il ruo-
lo del veterinario ispettore in tal senso di-
venta fondamentale: è infatti questa figura
professionale la chiave essenziale per il ri-
lievo delle patologie subcliniche nel be-
stiame. Deve infatti agire non solo in mo-
do scrupoloso, sia nella fase ante mortem,
sia in quella post mortem, nel pieno rispetto
della normativa comunitaria vigente, ma

anche con buon senso, sequestrando even-
tualmente organi di dubbia interpretazio-
ne macroscopica per garantire al meglio la
salute del consumatore. 
Interessante e utile sarebbe poi valuta-
re l’eventuale pericolo per la salute uma-
na di alimenti di derivazione animale
quali latte, formaggi e la carne stessa dei
bovini affetti da tumore, ricercando sia
qualitativamente che quantitativamen-
te la presenza in questi prodotti di so-
stanze mutagene e oncogene.
L’insieme dei dati che si potrebbero ot-
tenere avrebbe importanza non solo per
comprendere meglio gli intimi mecca-
nismi patogenetici alla base di un capi-
tolo così importante nella medicina ve-
terinaria, ma anche per la conoscenza di
risvolti significativi nella medicina uma-
na, a salvaguardia della salute del con-
sumatore, oltre che per evitare gravi per-
dite economiche negli allevamenti. ■
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FOTO 11. Fegato: voluminosi noduli multipli, biancastri debordanti in superficie, a
margini netti; processo riparativo e rigenerativo: pseudocirrosi.
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