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e per la sintesi del glicogeno nei batteri 760

978-8808-59985-8 III_XVII_iniziali_8E LEHNINGER.indd   12978-8808-59985-8 III_XVII_iniziali_8E LEHNINGER.indd   12 11/05/22   09:3811/05/22   09:38



© 978-8808-59985-8 Indice generale XIII

L’UDP-glucosio è il substrato per la sintesi  
del saccarosio nel citosol delle cellule delle foglie 761

La conversione dei triosi fosfato in saccarosio  
e amido è strettamente regolata 761

Il ciclo del gliossilato e la gluconeogenesi producono  
glucosio nei semi in germinazione 762

La cellulosa viene sintetizzata da strutture  
sopramolecolari nella membrana cellulare 764

Intermedi comuni collegano le vie metaboliche  
nei diversi organuli 766

Termini chiave 768

Problemi 768

CAPITOLO 21
Biosintesi dei lipidi 773

21.1 Biosintesi degli acidi grassi e degli eicosanoidi 774
Il malonil-CoA si forma da acetil-CoA e bicarbonato 774

Gli acidi grassi vengono sintetizzati mediante  
una sequenza di reazioni ripetute 775

L’acido grasso sintasi dei mammiferi ha molteplici  
siti attivi 776

L’acido grasso sintasi riceve i gruppi acetilici  
e malonilici 776

Le reazioni dell’acido grasso sintasi si ripetono  
fino alla formazione del palmitato 779

Nella maggior parte degli eucarioti la sintesi  
degli acidi grassi avviene nel citosol,  
ma nelle piante si svolge nei cloroplasti 780

L’acetato viene trasportato fuori dai mitocondri  
sotto forma di citrato 780

La biosintesi degli acidi grassi è strettamente  
regolata 782

Gli acidi grassi saturi a catena lunga  
sono sintetizzati dal palmitato 783

La desaturazione degli acidi grassi richiede  
un’ossidasi a funzione mista 783

BOX 21.1 MEDICINA Ossidasi, ossigenasi,  
gli enzimi citocromo P-450 e le overdosi  
da farmaci 784

Gli eicosanoidi si formano da acidi grassi polinsaturi  
a venti e ventidue atomi di carbonio 787

21.2 Biosintesi dei triacilgliceroli 789
I triacilgliceroli e i glicerofosfolipidi sono sintetizzati  

a partire da precursori comuni 789

Negli animali la biosintesi dei triacilgliceroli  
è regolata dagli ormoni 790

Il tessuto adiposo genera il glicerolo 3-fosfato  
mediante la gliceroneogenesi 792

I tiazolidindioni sono farmaci per il trattamento  
del diabete di tipo 2 che aumentano  
la gliceroneogenesi 792

21.3 Biosintesi dei fosfolipidi di membrana 793
Le cellule utilizzano due strategie per legare  

le teste polari ai fosfolipidi 794

Le vie per la biosintesi dei lipidi sono interconnesse 794

I fosfolipidi di membrana degli eucarioti  
sono soggetti a rimodellamento 797

La sintesi dei plasmalogeni richiede  
la formazione di legami etere con alcoli  
a catena lunga 799

Le vie di sintesi degli sfingolipidi  
e dei glicerofosfolipidi hanno precursori  
e alcuni meccanismi in comune 799

I lipidi polari vengono indirizzati a specifiche  
membrane cellulari 799

21.4 Colesterolo, steroidi e isoprenoidi: biosintesi, 
regolazione e trasporto 801
Il colesterolo è sintetizzato a partire dall’acetil-CoA  

in quattro tappe 802

Il colesterolo ha diversi destini metabolici 805

Il colesterolo e altri lipidi vengono trasportati  
dalle lipoproteine plasmatiche 806

L’HDL effettua il trasporto inverso del colesterolo 809
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e molecole correlate 823
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Nel lievito i geni del metabolismo del galattosio  
sono soggetti a regolazione positiva e negativa 1118

Gli attivatori della trascrizione hanno strutture  
modulari 1118

L’espressione dei geni eucarioti può essere  
regolata da segnali intercellulari e intracellulari 1120

La regolazione può essere il risultato della  
fosforilazione di fattori di trascrizione nucleari 1122

Molti mRNA eucarioti sono sottoposti  
a repressione della traduzione 1122

Il silenziamento genico post-trascrizionale  
è mediato dall’interferenza a RNA 1123

Negli eucarioti la regolazione dell’espressione  
genica mediata dall’RNA avviene in molte forme 1124

Lo sviluppo è controllato da una cascata  
di proteine regolatrici 1124

Le cellule staminali hanno potenzialità di sviluppo  
che possono essere controllate 1127

BOX 28.1 Pinne, ali, becchi e altre strutture 1130

Termini chiave 1132
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