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Gold Miles

Cruz-Jentoft AJ, Bahat G, Bauer J et al. for the 
European Working Group on Sarcopenia in 
Older People 2 (EWGSOP2), and the Extended 
Group for EWGSOP. Sarcopenia: revised Eu-
ropean consensus on definition and diagnosis. 
Age and Ageing 2019;48:16-31. https://doi.
org/10.1093/ageing/afy169

In questo articolo, aggiornamento del precedente 
lavoro pubblicato sulla stessa rivista nel 2010, 
il Gruppo di Lavoro Europeo sulla Sarcopenia 
nell’Anziano-2 (EWGSOP-2) intende fornire ai 
professionisti sanitari alcune raccomandazioni 
utili a promuovere la diagnosi precoce e il tratta-
mento della sarcopenia. Secondo l’EWGSOP-2 
la sarcopenia è una malattia muscolare che può 
essere acuta o cronica. Una ridotta forza musco-
lare è l’indicatore principale di probabile sarco-
penia. Grazie all’impiego di un nuovo algoritmo 
diagnostico, che include specifici e semplici para-
metri di misura, è possibile  confermare la diagno-
si di malattia e definirne la severità, informazioni 
essenziali per impostare azioni di prevenzione 
e cura nella pratica clinica. In questo contesto, 
una ridotta performance fisica indicherebbe una 
forma severa di sarcopenia. Infine, l’EWGSOP-2 
auspica un incremento dell’attività di ricerca indi-
rizzata a prevenire e/o ritardare gli effetti nega-
tivi sulla salute dei pazienti affetti da sarcopenia 
con grande impegno per tutto il sistema sanitario. 

Last minute

Domingues CPF, Rebelo JS, Dionisio F et 
al. The social distancing imposed to con-
tain COVID-19 can affect our microbiome: 
a double-edged sword in human health. 
mSphere 2020;5:e00716-20. https://doi.
org/10.1128/mSphere.00716-20

Le misure di distanziamento sociale adottate per 
contenere la pandemia da COVID-19 possono 
modificare il nostro microbioma? E se avviene 
così, con quali conseguenze? Queste sono le do-
mande che un gruppo di ricercatori del Centro per 
l’Ecologia, Evoluzione e Cambiamenti Ambientali 
dell’Università di Lisbona in Portogallo si pongono 
in questo articolo. Le misure di contenimento so-
ciale adottate da quasi tutti i governi nel mondo 
sono risultate efficaci nel controllare la pandemia. 
Queste stesse misure, tuttavia, possono influire sul 
microbioma umano con due modalità differenti 
agendo come una sorta di spada a doppio taglio 
per la salute umana. Recenti linee di ricerca infatti 
hanno documentato che la diversità del microbio-
ma intestinale e orofaringeo può modulare la pro-
gressione dell’infezione virale a livello polmona-
re. È possibile pertanto che la ridotta promiscuità 
batterica legata al distanziamento sociale possa 
portare a una disbiosi caratterizzata da ridotta 
diversità batterica e squilibrio della composizio-
ne del microbioma con possibile peggioramento 
della prognosi della malattia da COVID-19. D’al-
tra parte le stesse misure di contenimento sociale 
riducono anche la trasmissione di batteri resistenti 
agli antibiotici. Per questo appare cruciale pro-
muovere studi che esplorino il ruolo delle misure 
di controllo della pandemia COVID-19 nel modi-
ficare la composizione del microbioma umano. 

Last minute

Tiwari SK, Dicks LMT,  Popov IV et al. Probiotics at 
war against viruses: what is missing from the pic-
ture? Front Microbiol 2020;11:1877. https://
doi.org/10.3389/fmicb.2020.01877

In questa review un gruppo di ricercatori che 
operano in università e istituti di ricerca in India, 
Sud Africa, Russia, Nuova Zelanda e Stati Uniti 
sottolinea l’urgente necessità oggi di sviluppare 
innovativi agenti contro virus responsabili di infe-
zioni polmonari, intestinali, urologiche e anche 
sistemiche. Anche se poca attenzione è stata 
rivolta negli ultimi anni alle possibilità antivirali 
dei probiotici, in realtà ceppi di Lactobacilli sono 
stati impiegati con successo per curare infezioni 
gastrointestinali, orali e vaginali. È noto, inoltre, 
che i probiotici prevenendo la disbiosi intesti-
nale, possono impedire lo sviluppo di infezioni 
secondarie. Proprietà immunomodulanti e attività 
antivirale è stata descritta per alcuni probiotici o 
loro metaboliti. In pazienti COVID-19, inoltre, è 
stata riportata una riduzione del numero di Lac-
tobacillus e Bifidobacterium spp., componenti di 
alcuni probiotici. Nel riportare specificamente il 
potenziale uso dei probiotici e/o loro metaboliti 
come intervento nelle infezioni virali, l’articolo for-
nisce informazioni utili per pianificare una attività 
di ricerca specificamente rivolta allo studio dei 
probiotici come agenti antivirali.
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