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Prefazione V

Questo volume è il sesto della serie Mappe Parassitologiche, serie dedicata alla
presentazione, con mappe e con linguaggio essenziale, di indagini parassitologi-
che territoriali e si inserisce nel quadro delle attività formative e divulgative del
Centro Regionale per il Monitoraggio delle Parassitosi - Regione Campania
(CReMoPAR). 

Il modo più semplice per studiare visivamente i patterns spaziali di una malattia
è la rappresentazione geografica dei suoi casi (o di alcuni indicatori di essi) su di
una mappa. Le mappe costituiscono un importante ausilio per la sorveglianza
sanitaria del territorio, in quanto forniscono elementi di conoscenza per la piani-
ficazione, il monitoraggio e la gestione di programmi di controllo, oltre che per
le inferenze circa le relazioni tra l’ambiente e le malattie parassitarie, oggi deriva-
te soprattutto mediante l’utilizzo dei Geographical Information Systems (GIS) e
del telerilevamento (remote sensing) da satellite. La prima parte di questo volu-
me delinea gli aspetti essenziali delle mappe parassitologiche.

Le infestazioni da zecche rappresentano da sempre un importante problema sani-
tario sia per l’uomo che per gli animali domestici e selvatici. Sebbene negli ultimi
anni l’interesse per le zecche e per le malattie da esse trasmesse sia notevolmente
cresciuto, gli studi circa la loro presenza e diffusione nelle aree a clima mediter-
raneo e sui ruminanti domestici in particolare, sono piuttosto limitati. Nella
seconda parte viene presentata un’indagine svolta per valutare la presenza e la
distribuzione spaziale delle zecche Ixodidae in allevamenti bovini ed ovini semi-
bradi dell’Appennino Meridionale.

La terza parte di questo volume è un vero e proprio atlante, che si configura
come una guida allo studio delle zecche d’Italia, articolato in una serie di schede
iconografiche, ciascuna relativa ad una specie. In ogni scheda vengono presenta-
ti, con schemi, immagini ed un testo essenziale, il ciclo biologico, il periodo di
attività, il ruolo patogeno, l’habitat, gli ospiti e la segnalazione nelle diverse
regioni italiane. Una ricca iconografia, con immagini al microscopio ottico ed al
microscopio elettronico a scansione, visualizza i vari aspetti morfologici di cia-
scuna specie di zecca. Chiavi dicotomiche completano la sezione e disegni origi-
nali simpaticamente accompagnano lo scorrere delle schede. 
Siamo grati ad Albertina Iori, Andrea Di Giulio e Stefano De Felici per “aver
aperto i loro cassetti” ed aver messo a disposizione il materiale che compone que-
sta parte, tra l’altro interamente compreso nel CD interattivo da loro realizzato. 
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PrefazioneVI

Il ruolo patogeno delle zecche è legato ai danni diretti che esse provocano ed alla
loro straordinaria capacità di trasmettere organismi patogeni. La quarta parte è
appunto dedicata alle malattie trasmesse da zecche (tick borne diseases). Siamo
grati a Claudio Genchi e Marco Genchi per aver curato questo argomento molto
complesso ed attuale. 
Completa questa sezione un contributo di Paolo Occorsio, Giuseppe Orso e
Lucio di Martino relativo ad una casistica biennale in questo campo rilevata
presso il Santobono, uno degli ospedali pediatrici più importanti del centro-sud
Italia.

Il farmaco è lo strumento primario per il controllo delle infestazioni da zecche.
Nella quinta parte vengono presentate le diverse sostanze attive verso le zecche
ed altri artropodi ecto-parassiti. La sezione è completata da tabelle sinottiche che
riassumono i diversi prodotti disponibili in Italia per gli animali da reddito e da
compagnia. Di ogni prodotto si schematizzano: la classe farmacologica, il princi-
pio attivo, il nome commerciale e la casa farmaceutica, la specie animale per il
quale è registrato, i tempi di sospensione, la formulazione e la modalità di appli-
cazione/somministrazione, gli artropodi ad esso sensibili e il possibile utilizzo
ambientale.

Giuseppe Cringoli
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Mappe parassitologicheX

In campo epidemiologico le mappe (ter-
mine correntemente utilizzato per indi-
care una rappresentazione cartografica
di fenomeni sanitari, indipendentemen-
te dalla scala*) sono sempre più utiliz-
zate per mostrare la distribuzione geo-
grafica (spaziale) di una malattia, non-
ché dei vari fattori ad essa correlati.

Uno dei primi esempi di mappa sanita-
ria è quella disegnata da John Snow
(1854) con le abitazioni delle vittime
di colera nel quartiere Soho di Londra;
in quella occasione fu possibile stabili-
re la relazione tra gli episodi di colera
e la vicinanza alle fonti di contamina-
zione (pompe per il rifornimento di
acqua).

In campo parassitologico, già nel
1903, Stiles e Smith separatamente
disegnavano mappe che rappresenta-
vano la prevalenza dell’ancilostomosi
umana nel Texas; queste mappe
mostravano che l’infezione era ristret-
ta alla zona est dello Stato, dove i suoli
erano più sabbiosi (Brooker e Michael,
2000).

Le mappe sanitarie possono essere
disegnate su base demografica (o iso-
demografica) o su base geografica. Nel
primo caso, sono realizzate in base alla
popolazione e le informazioni epide-
miologiche (ad esempio la morbilità e
la mortalità) sono in relazione alle
caratteristiche della popolazione stes-
sa. Le mappe su base geografica (quel-
le maggiormente utilizzate) sono rela-
zionate ad un Paese, una regione o una

qualsiasi altra unità amministrativa e
sono qualitative, se indicano solo la
distribuzione del fenomeno sanitario
che rappresentano, o quantitative, se
ne specificano anche l’entità, ad esem-
pio il numero di casi di una malattia, la
dimensione della popolazione a
rischio, la prevalenza, l’incidenza, etc. 

Thrusfield (1995) riporta le seguenti
tipologie di mappe su base geografica: 

Mappe puntiformi
(Point maps - fig. 1) Sono mappe qua-
litative che illustrano i focolai di una
malattia in luoghi discreti, rappresen-
tati da cerchi, quadrati, punti o altri
simboli. Esse indicano solo la presenza
della malattia e non la sua entità, che
potrebbe coinvolgere un numero qual-

Fig. 1. Mappa puntiforme - Focolai di Bluetongue
in Portogallo, luglio 1956 (da Thrusfield, 1995).

*In ambito cartografico, in base ad una scala decrescente si distinguono carte geografiche, carte corografiche, carte
topografiche, mappe e piante.

argas 1-64  7-03-2005  17:01  Pagina X



Mappe parassitologiche XI

siasi di individui. Sulle mappe pun-
tiformi ci possono essere anche altri
simboli, come ad esempio le frecce, nel
caso si voglia indicare la direzione
della diffusione di una data malattia.

Mappe di distribuzione
(Distribution maps - fig. 2) Sono
mappe qualitative che rappresentano
solo l’area geografica su cui si estende
un dato fenomeno sanitario.

Mappe con cerchi proporzionati
(Proportional circle maps - fig. 3) Sono
mappe quantitative che rappresentano
notizie epidemiologiche con cerchi, la
cui dimensione è proporzionale alla
entità del fenomeno sanitario (morbi-
lità, mortalità, prevalenza, intensità,
etc.).

Mappe coropletiche
(Choroplethic maps, dal greco choros =
area, regione; plethos = gruppo, popo-
lazione - fig. 4) Sono mappe quantitati-
ve che rappresentano dati (es. la preva-
lenza) riferiti ad unità geografiche defi-
nite, come regioni, comuni o altre unità
amministrative. I dati vengono comu-
nemente rappresentati con toni di gri-
gio o con una scala di colori, dove
ognuno di essi rappresenta un valore
discreto o un intervallo di valori. Sulle
mappe coropletiche le informazioni
sono riferite a gruppi di individui loca-
lizzati nella stessa unità amministrativa
(regione, provincia, comune, etc.).

Fig. 2. Mappa di distribuzione - Fascioliasi in
Australia, 1978 (da Thrusfield, 1995).

Fig. 4. Mappa coropletica - Prevalenza di fega-
ti con distomatosi per contea, Victoria,
Australia, 1977-78 (da Thrusfield, 1995).

Fig. 3. Mappa con cerchi proporzionati - Casi di
rabbia in moffette in US, 1990 (da Thrusfield, 1995).
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Mappe parassitologicheXII

Mappe isopletiche
(Isoplethic maps, dal greco iso = ugua-
le; plethos = gruppo, popolazione - fig.
5) Sono mappe che illustrano la distri-
buzione di fenomeni sanitari spazial-
mente continui. Le mappe isopletiche
vengono disegnate unendo con linee
continue punti di uguale valore. Scale
di grigio o di diversi colori indicano i
valori delle variabili di interesse.

Prima dell’avvento del digitale, per la
realizzazione delle mappe sanitarie
veniva utilizzato come elemento di

base un disegno contenente in forma
implicita (e ricavabile da misure sulla
carta a partire dalle informazioni
desunte da legenda, parametrature e
cornice) le coordinate dei punti.
Attualmente, invece, è prevalente la
cartografia numerica che utilizza,
come elementi di base, l’insieme delle
coordinate contenenti in forma implici-
ta la sua visualizzazione sotto forma di
disegno. L’approccio cartografico tra-
dizionale presenta due importanti limi-
ti: le mappe non possono essere facil-
mente aggiornate e la comparazione
tra aree disegnate su mappe diverse
non sempre è agevole. La cartografia
numerica, realizzata soprattutto con i
Sistemi Informativi Territoriali (SIT),
più comunemente conosciuti come
Geographical Information Systems
(GIS), offre soluzioni ad entrambi que-
sti problemi.

I GIS sono sistemi computerizzati
comprendenti hardware, software, dati
ed operatori, atti a raccogliere, memo-
rizzare, richiamare, trasformare e rap-
presentare dati georeferenziati, ossia
dati che hanno riferimenti geografici
sul territorio (Borrough, 1986).
I GIS possono essere finalizzati anche
all’organizzazione ed all’analisi di
informazioni di tipo spaziale per una
pianificazione modellistica: con un
GIS, quindi, è possibile realizzare un
modello interpretativo della realtà,
integrando tra loro dati di diversa ori-
gine (datalayers) in un comune forma-
to spaziale. Questi sistemi sono incen-
trati su analisi ed elaborazioni territo-
riali piuttosto che sulla semplice rap-
presentazione cartografica del territo-

Fig. 5. Mappa isopletica - Densità di tassi in
Gran Bretagna, 1980 (da Thrusfield, 1995). 
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Mappe parassitologiche XIII

rio. I dati che vengono utilizzati per un
GIS sono solitamente di due tipi: dati
di tipo spaziale (dati grafici) ed attri-
buti (dati non grafici). Questi ultimi
hanno la funzione di esprimere le
caratteristiche degli elementi grafici e,
generalmente, vengono gestiti attraver-
so un database relazionale. I dati spa-
ziali sono organizzati in due formati
distinti: formato vettoriale (i dati sono
memorizzati attraverso le coordinate di
elementi rappresentati da punti, linee,
superfici, etc.) e formato raster (i dati
sono memorizzati attraverso una gri-
glia regolare in cui ad ogni cella - pixel
- viene assegnato un valore che ne spe-
cifica le caratteristiche). La griglia può
essere ottenuta da modelli digitali del
terreno, da mappe scansionate o da
scene telerilevate.

Dal 1996, nelle nostre indagini paras-
sitogiche territoriali - cross-sectional
e/o longitudinal sampling surveys -
utilizziamo i GIS, verificando nuove
applicazioni che consentano, tra l’al-
tro, una migliore pianificazione ed un
più facile monitoraggio delle indagini,
nonchè una rappresentazione imme-
diata, chiara e riassuntiva della distri-
buzione spaziale e temporale dei risul-
tati parassitologici. Ciò ha consentito
la realizzazione di diverse tipologie di
mappe geotematiche descrittive di
interesse parassitologico, introducen-
do anche elementi di originalità:
1) mappe di distribuzione
2) mappe di distribuzione con picco

proporzionato
3) mappe coropletiche con picco

proporzionato

4) mappe con omogenea distribuzione
dei punti

5) mappe con omogenea distribuzione
dei punti e picco proporzionato

6) mappe con omogenea distribuzione
dei punti e cerchi proporzionati

I passaggi fondamentali per la realiz-
zazione di queste mappe parassitologi-
che descrittive sono stati i seguenti: a)
delimitazione dell’area di studio b)
selezione della popolazione studio e
calcolo della dimensione del campione
c) distribuzione del campione nell’area
di studio d) campionamento ed esami
parassitologici e) georeferenziazione
delle unità epidemiologiche (aziende,
pascoli, comuni, regioni) f) elabora-
zione delle diverse tipologie di mappe
con software GIS.

Mappe di distribuzione
Queste mappe (fig. 6) sono state rea-
lizzate per rappresentare i risultati di
alcune indagini eseguite in un numero
significativo di allevamenti bovini ed
ovini campionati, secondo il criterio
dell’assegnazione proporzionale, in
aree definite della Campania (Cringoli
et al., 1996, 2000a).
Sono mappe bidimensionali e qualitati-
ve realizzate per ognuno dei parassiti
riscontrati, che hanno come unità geo-
grafica di riferimento il comune. La
presenza del parassita negli animali
controllati in ciascun comune è stata
evidenziata colorando in rosso la
superficie del comune stesso (comune
positivo); in caso di assenza del paras-
sita, la superficie comunale è stata
colorata in blu (comune negativo).
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Mappe parassitologicheXIV

Mappe di distribuzione
con picco proporzionato

Queste mappe sono state realizzate per
gli studi sopra citati e successivamente
per altre indagini. Sono mappe tridi-
mensionali e quantitative, da conside-
rarsi una evoluzione delle precedenti
poiché, oltre a raffigurare i comuni con
animali positivi o negativi, indicano
anche i valori di prevalenza media
comunale, rappresentati da un picco di
altezza proporzionale alla prevalenza
stessa, disegnato al centro di ciascun
comune. Esse sono state anche utiliz-
zate per illustrare i risultati di uno stu-
dio sulla diffusione delle filarie in un
numero significativo di cani campiona-
ti, secondo il criterio dell’assegnazione

Fig. 7. Mappa di distribuzione con picco proporzionato - Dipetalonema reconditum nei cani dei
comuni vesuviani (da Cringoli et al., 2001a).

Fig. 6. Mappa di distribuzione - Strongili gastroin-
testinali nei bovini dell’Irpinia (da Cringoli et al.,
2000a).
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Mappe parassitologiche XV

proporzionale, in 51 comuni contigui
di un’area alla base del Vesuvio; in
questa occasione sono state denomina-
te municipal maps (Cringoli et al.,
2001a) (fig. 7).

Mappe coropletiche
con picco proporzionato

Queste mappe sono tridimensionali e
quantitative; esse raffigurano contem-
poraneamente tre dati: presenza /
assenza del parassita, prevalenza ed
intensità parassitaria. In queste mappe,
una scala di colori (grigio, verde, giallo
e rosso), riferita alle unità geografiche
(comuni o regioni), rappresenta gli
intervalli di prevalenza, mentre un
picco di altezza proporzionata, dise-

gnato al centro della unità geografica,
rappresenta la intensità (uova per
grammo di feci-upg); il colore grigio si
riferisce all’assenza del parassita ed il
bianco raffigura l’unità geografica,
compresa nell’area di studio, per la
quale non erano disponibili dati, per
assenza di animali o per altra causa.

In fig. 8 si riporta un esempio di questa
tipologia di mappa, dove la regione è
l’unità geografica di riferimento, realiz-
zata nell’ambito di uno studio di inte-
resse nazionale (progetto Giasone),
durante il quale per un anno sono stati
monitorati, con cadenza bimestrale,
245 allevamenti ovini in 16 regioni ita-
liane (Cringoli et al., 2000b). 

Fig. 8. Mappa coropletica con picco proporzionato - Strongili gastrointestinali negli ovini delle
regioni italiane (da Cringoli et al., 2000b).
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Fig. 9. Mappa coropletica con picco proporzionato - Strongili gastrointestinali negli ovini della
provincia di Latina (da Cringoli et al., 2003).

La fig. 9 presenta una mappa coro-
plet ica con picco proporzionato
(dove il comune è l’unità geografica
di riferimento) che riporta i risultati
di un’indagine effettuata in un nume-
ro significativo di allevamenti ovini,
campionati secondo il criterio dell’as-
segnazione proporzionale, in 30 dei
33 comuni della provincia di Latina
(Cringoli et al., 2003). In questa ed
in un’altra indagine (sempre relativa
ad una piccola area di studio ed aven-
te il comune come unità geografica di

riferimento), per meglio ponderare
come le positività emerse all’interno
di ciascun comune “pesano” sull’inte-
ra area di studio, è stata considerata
la prevalenza relativa comunale, cal-
colata rapportando il numero di alle-
vamenti / animali risultati positivi in
ciascun comune al totale di quelli
controllati nell’intera area di studio.
La prevalenza relativa è rappresenta-
ta con un picco proporzionato (vedi
fig. 7) o con una scala di colori (vedi
fig. 9).
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Mappe con omogenea
distribuzione dei punti

(Point Distribution Maps) Queste
mappe sono bidimensionali e qualita-
tive disegnate per illustrare i risultati
di uno studio che ha previsto una ori-
ginale metodologia di campionamen-
to (Cringoli et al., 2001b, 2002a,b).
Lo studio ha interessato un significa-
tivo numero di allevamenti bovini ed
ovini individuati ciascuno all’interno
di altrettante aree di campionamento
(AC), circolari e di 3 Km di diame-

tro, omogeneamente distribuite nel-
l’area di studio. In queste mappe, la
omogenea distribuzione delle AC si
configura come una “rete a maglie
regolari” che, calata sul territorio,
consente di apprezzare con immedia-
tezza la distribuzione spaziale delle
diverse positività parassitologiche.
Nella fig. 10 si riporta un esempio di
questa tipologia di mappa dove le AC
si sovrappongono al layer politico
con i limiti comunali dell’area di
studio.

Mappe parassitologiche XVII

Fig. 10. Mappa con omogenea distribuzione dei punti - Dicrocoelium dendriticum negli ovini di
un’area dell’Appennino Meridionale (da Cringoli et al., 2001b).
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Fig. 11. Mappa con omogenea distribuzione dei punti e picco proporzionato - Eimeria bovis nei
bovini di un’area dell’Appennino Meridionale (da Rinaldi et al., 2003).

Mappe parassitologicheXVIII

Mappe con omogenea distribuzione
dei punti e picco proporzionato

Queste mappe sono state realizzate per
illustrare altri risultati emersi in occa-
sione degli studi sopra citati (Rinaldi et
al., 2003). Sono tridimensionali e
quantitative e sono da considerarsi una
evoluzione delle precedenti, poiché,
oltre a raffigurare le AC con alleva-

menti positivi, indicano anche i valori
di intensità parassitaria, rappresentati
da un picco di altezza proporzionata
alla intensità stessa, disegnato in corri-
spondenza delle AC con allevamento
positivo. Nella fig. 11 si riporta un
esempio di questa tipologia di mappa
in cui i picchi si sovrappongono al
layer topografico dell’area di studio.
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Fig. 12. Mappa con omogenea distribuzione dei punti e cerchi proporzionati - Haemonchus
contortus negli ovini della regione Campania (da Cringoli et al., in press).
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Mappe con omogenea distribuzione
dei punti e cerchi proporzionati

Queste mappe (fig. 12) sono bidimen-
sionali e quantitative, disegnate per
illustrare i risultati di una recentissima
indagine che ha riguardato allevamenti
ovini campionati sull’intero territorio
della regione Campania. Mediante so-

vrapposizione di una griglia 10x10
Km, il territorio regionale è stato sud-
diviso in 135 quadranti. Di ciascun
quadrante è stato individuato il cen-
troide ed all’interno di ciascun qua-
drante è stato poi campionato l’alleva-
mento più vicino al centroide.
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Le mappe descrittive, tra l’altro, costi-
tuiscono un importante ausilio per la
sorveglianza sanitaria del territorio, in
quanto forniscono elementi di cono-
scenza per la pianificazione, il monito-
raggio e la gestione di programmi di
controllo (Randolph, 2000). 

Tuttavia, l’interpretazione di mappe
basate sui dati grezzi non sempre è
immediata, poiché frequentemente le
differenze osservate tra aree (o punti)
non sono direttamente interpretabili,
in quanto possono essere il risultato
della sovrapposizione di più effetti,
alcuni strettamente connessi a diffe-
renze strutturali, altri derivanti dal
rumore generato dal processo di cam-
pionamento (casuale). Questo proble-
ma è ben noto in epidemiologia
umana e sono state proposte diverse
tecniche statistiche per studiare i dati
spaziali e “pulire” le mappe da questi
disturbi (Disease Mapping); recente-
mente abbiamo applicato alcune di
queste tecniche ad uno studio su
Calicophoron daubneyi in allevamenti
ovini della provincia di Latina
(Biggeri et al., 2004) (fig. 13).

Il concetto che il luogo possa influen-
zare la salute è molto antico in medici-
na. Ippocrate (460-375 a.c.) nel suo
“Trattato dell’aria, dell’acqua e dei
luoghi”- considerato il primo lavoro di
epidemiologia ambientale - tra l’altro
scriveva: “...durante l’estate gli abitan-
ti delle regioni con acque dormienti sia
di palude che di stagni, sono afflitti da
febbri quartane di lunga durata...”.
L’ecological analysis, nuova branca
dell’epidemiologia geografica, tende a
riconoscere i fattori ecologici che
influenzano i patterns di distribuzione
di una malattia e si avvale, oltre che
dei GIS anche del telerilevamento
(remote sensing).

Il telerilevamento comprende l’insieme
delle procedure e delle tecniche utiliz-
zate per acquisire informazioni su di
un oggetto senza entrare in contatto

Mappe parassitologicheXX

Fig. 14. Immagine ottenuta utilizzando i dati
Landsat 5TM, realizzata con una composizione
in colori reali (RGB = 321). Sull’immagine è
stata sovrapposta un griglia 10 x 10 kmq, riferi-
ta al sistema UTM-European 79 (da Cringoli et
al., in press).

Fig. 13. Calicophoron daubneyi in allevamenti
ovini della provincia di Latina. Incertezza relativa
al termine di clustering (da Biggeri et al., 2004).
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fisico con esso. Generalmente questo
termine è ristretto alle tecniche di
misurazione della radiazione elettro-
magnetica riflessa, emessa o diffusa
dalla terra. I sensori utilizzati per il
telerilevamento possono essere attivi
(emettono loro stessi l’energia) o passi-
vi (la sorgente di energia è il sole) e
montati su piattaforme terrestri, aeree
o spaziali. In quest’ultimo caso si parla
di telerilevamento da satellite. Il teleri-
levamento da satellite - i satelliti più
noti sono Landsat, Meteosat, NOAA,
Orbview, Quickbird, SPOT, MODIS -
presenta numerosi vantaggi: studio di
vaste aree in tempi brevi, studio di
aree difficilmente accessibili, osserva-
zione sinottica del territorio, osserva-
zioni periodiche sulla stessa area, pos-
sibilità di monitorare le modificazioni
dell’ambiente ed effettuare studi di
change-detection.

I sensori per il telerilevamento non
effettuano “fotografie” della superficie
terrestre, ma misurano la quantità di

energia elettromagnetica riflessa e/o
emessa dai vari oggetti presenti sulla
terra. Lo scopo principale del telerile-
vamento è proprio quello di riuscire a
comprendere la natura e le caratteristi-
che degli oggetti presenti sulla superfi-
cie terrestre (rocce, vegetazione, corpi
idrici, aree urbane, etc.) attraverso l’in-
terpretazione delle immagini (fig. 14).
Questo risultato si può ottenere dall’a-
nalisi spettrale, cioè dallo studio delle
variazioni della riflettanza degli oggetti
al variare della lunghezza d’onda della
radiazione incidente (Taddei, 2004).
Nel campo della epidemiologia parassi-
taria, il telerilevamento risulta partico-
larmente utile nello studio delle coper-
ture vegetali (tipologia e biomassa) e
delle principali variabili climatiche
(temperatura e umidità). Le informa-
zioni che questa tecnologia permette di
acquisire sono finalizzate alla caratte-
rizzazione degli habitat dei parassiti
e/o dei vettori, con l’obiettivo di evi-
denziare gli eventuali fattori che ne
influenzano la presenza e la distribu-
zione.

Nel monitoraggio della vegetazione si
utilizzano algoritmi basati sulla rispo-
sta che la vegetazione stessa presenta
nello spettro elettromagnetico (fig.
15): essa assorbe molto nel rosso (630-
690 nm, RED) e riflette molto nell’in-
frarosso vicino (760-900 nm, NIR).
Uno degli indici di vegetazione che
sfrutta questa caratteristica e che è il
più frequentemente utilizzato negli
studi epidemiologici è il Normalized
Difference Vegetation Index (NDVI) =
(NIR – RED) / (NIR + RED).
In ambito medico e medico veterina-

Fig. 15. Riflettanza di alcuni oggetti presenti sul
territorio al variare della lunghezza d’onda delle
radiazioni (modificata da Schowengerdt, 1983).
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rio, l’ecological analysis, effettuata
mediante l’utilizzo dei GIS e del teleri-
levamento, è stata applicata a studi
riguardanti la malaria, la Rift Valley
Fever, la filariosi, la tripanosomosi afri-
cana, la theileriosi, la leishmaniosi, le
infestazioni da zecche, la malattia di
Lyme ed altre malattie trasmesse da
zecche, la fasciolosi, la schistosomosi e
la paramfistomosi (Malone e Yilma,
1999; Cringoli et al., 2004 a,b).

Proprio a riguardo della paramfistomo-
si, di recente l’ecological analysis è
stata effettuata per studiare le relazioni
tra le variabili ambientali (derivate dal
GIS e dal telerilevamento) ed i dati di
positività riferiti a Calicophoron daub-
neyi, trematode parassita dei ruminan-
ti, con forti determinanti ambientali. A

tal fine, i passaggi essenziali sono stati
i seguenti: a) costruzione del GIS del-
l’area di studio con datalayers delle
variabili ambientali (NDVI, uso del
suolo, altitudine, pendenza, esposizio-
ne dei versanti, idrografia) b) georefe-
renziazione delle unità epidemiologi-
che (aziende) c) costruzione di buffer
zones di 3 Km di diametro intorno a
tali punti georeferenziati d) estrapola-
zione dei valori medi di ciascuna varia-
bile ambientale per ciascuna buffer
zone e) realizzazione di una matrice
con dati parassitologici ed ambientali
f) analisi statistiche (univariate e multi-
variate) g) elaborazione di un modello
predittivo.
Dallo studio, che ha riguardato 197
allevamenti ovini semibradi di un’area
dell’Appennino Meridionale, è emerso

Fig. 16. Mappa predittiva di positività/negatività per C. daubneyi (da Cringoli et al., 2004a). 
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che le variabili ambientali maggior-
mente caratterizzanti le buffer zones
degli allevamenti parassitati da C.
daubneyi sono le seguenti: alti valori di
NDVI autunno-invernale, presenza di
sorgenti, torrenti e ruscelli sul pascolo,
vegetazione sclerofilla e foreste di
conifere. Queste variabili hanno con-
sentito l’elaborazione di un modello
predittivo che ha classificato corretta-
mente l’83,1% dei dati di positività /
negatività rilevati sul campo (fig. 16)
(Cringoli et al., 2004a). 

Il modo più semplice per studiare visi-
vamente i patterns spaziali di una
malattia è la rappresentazione geografi-
ca dei suoi casi (o di alcuni indicatori di
essi) su una mappa (Biggeri et al.,
2004). L’uso dei GIS e del telerileva-

mento, integrato da analisi statistiche
univariate e multivariate, consente di
affrontare complesse problematiche epi-
demiologico-ambientali su larga e su
piccola scala, con elaborazione di
mappe degli habitat naturali, di modelli
di idoneità ambientale spazialmente
espliciti e di modelli di criticità di pre-
senza, molto utili nel monitoraggio
parassitologico e nella gestione del terri-
torio in generale (Radeloff et al., 1999).
I GIS, la tecnologia satellitare ed i
metodi statistici di analisi spaziale
sono dunque campi emergenti negli
studi epidemiologici; l’implementazio-
ne dei dati cartografici con i dati teleri-
levati garantisce, quindi, notevoli pos-
sibilità applicative nel campo del moni-
toraggio parassitologico e di tutte le
discipline ad esso collegate.
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Le zecche nell’Appennino Meridionale

Introduzione

Nelle varie parti del mondo le zecche
costituiscono da sempre un importante
problema sanitario per l’uomo,  per gli
animali domestici e per gli animali sel-
vatici, sia per i danni diretti da esse
provocati, sia perchè coinvolte nella
trasmissione di numerose malattie
(tick borne diseases - TBDs). 

Negli ultimi anni si sta registrando un
crescente interesse nei riguardi delle
zecche e delle TBDs; tuttavia, sono
piuttosto frammentarie le indagini sulla
presenza e diffusione di questi artropo-
di negli allevamenti dei ruminanti
domestici nelle aree appenniniche del
centro sud Italia - aree a clima mediter-
raneo particolarmente favorevole alla
biologia di numerose specie di zecche
Ixodidae (Liebisch, 1997; Castellà et
al., 2001) - dove l’allevamento semibra-
do dei bovini e soprattutto quello degli
ovini costituiscono una realtà piuttosto
diffusa, anche per la naturale vocazione
di questi ultimi ad utilizzare aree mar-
ginali di pascolo collinare e montuoso
(Di Todaro et al., 1999). 

Di seguito viene presentata un’indagi-
ne finalizzata all’acquisizione di dati
circa la presenza e la distribuzione spa-
ziale di zecche Ixodidae in bovini ed
ovini semibradi allevati in un’area
dell’Appennino Meridionale. Per la
pianificazione dell’indagine, per la rea-
lizzazione delle mappe parassitologiche
e per la caratterizzazione ambientale
dell’area di studio è stato costruito un
GIS (Geographical Information
Systems) utilizzando anche dati teleri-
levati da satellite (Cringoli et al.,
2004).

Materiali e metodi

Area di studio – Lo studio è stato con-
dotto in un’area di 3971 km

2

dell’Appennino meridionale (fig. 1) che
comprende 92 comuni contigui a caval-
lo di 3 regioni, Campania, Puglia  e
Basilicata  (40°39’ – 41°22’N, 14°50’ –
16°01’E). L’area è prevalentemente
collinare, con poca pianura e monta-
gna e con un’altitudine compresa tra
100 e 1800 m s.l.m. L’idrografia del
territorio è caratterizzata dalla presen-
za di pochi fiumi, alcuni torrenti e
numerosi ruscelli; non sono presenti
laghi. Il clima è mediterraneo con esta-
ti secche ed inverni piovosi. Laddove
presente, la vegetazione arborea è
costituita prevalentemente da Quercus
spp., Fraxinus spp. ed Acer monspes-
sulanum. La maggior parte dei rumi-
nanti sono allevati in piccole aziende
agrozootecniche (con una superficie
media di circa 50 ha) distribuite in
tutta l’area. Le aree dedicate esclusiva-
mente al pascolo sono tipiche delle
zone marginali; inoltre, aree pascolive
sono presenti in tutta la zona, disperse
tra quelle utilizzate prevalentemente
per la coltivazione dei cereali. Negli
ultimi 50 anni, in alcune aree margina-
li non coltivabili, sono stati piantati
alberi di conifere.  

Dimensione del campione – Sono stati
controllati 81 allevamenti bovini e 197
allevamenti ovini. Questa dimensione
del campione è stata determinata uti-
lizzando la formula proposta da
Thrusfield (1995), considerando i
seguenti 4 parametri: popolazione di
allevamenti bovini ed ovini semibradi
presenti nell’area di studio; prevalenza
attesa (93%); errore massimo ammes-
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Fig. 1.  Area di studio
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so (3%) e livello di confidenza (95%).
In questo studio, sono stati considerati
solo gli allevamenti bovini con oltre 20
capi e gli allevamenti ovini con oltre
50 capi che praticavano il pascolo:
occasionale, permanente o stagionale. 

Distribuzione del campione – Gli 81
allevamenti bovini ed i 197 allevamen-
ti ovini  sono stati campionati in
modo da essere omogeneamente
distribuiti sul territorio (fig. 2). A tal
fine, l’area di studio è stata suddivisa
in sub-aree di superficie uguale (81
per gli allevamenti bovini e 197 per
gli allevamenti ovini); di queste sono
stati individuati e georeferenziati i
centroidi, intorno ai quali sono state
disegnate le aree di campionamento
(AC), circolari e di 3 km di diametro.
All’interno di ciascuna AC è stato
campionato l’allevamento più vicino
al centroide. 
Per il campionamento degli allevamenti,
a 11 medici veterinari operanti sul terri-
torio sono stati messi a disposizione, tra
l’altro, mappe UTM (Universal
Transverse Mercator, scala 1 cm = 1 km)
del territorio, con le AC evidenziate, e
GPS (Geographic Positioning System,
GARMIN 12XL) per la georeferenzia-
zione dei dati (accuratezza <40 m).

Prelievo delle zecche – Le zecche sono
state prelevate direttamente dagli ani-
mali, dopo aver ispezionato con cura
testa, mammelle, perineo e parti inter-
ne delle cosce. I vari  esemplari sono
stati rimossi con pinzetta entomologica e
fissati in alcool al 70%. L’identificazione
è stata effettuata utilizzando le chiavi
morfometriche di Estrada-Peña ed
Estrada-Peña (1991) e di Manilla
(1998).

Costruzione del GIS – Relativamente
all’area di studio è stato costruito un
GIS utilizzando una serie di
datalayers: Normalized Difference
Vegetation Index (NDVI), uso del
suolo (land cover), altitudine, penden-
za, esposizione dei versanti e lunghez-
za totale dei fiumi. 
I dati di queste variabili ambientali
sono stati estratti per buffer zones di 3
km di diametro disegnate intorno alle
aziende georeferenziate. 

NDVI – L’NDVI è il più diffuso indice
per quantificare la biomassa fotosinteti-
camente attiva che presenta una rispo-
sta spettrale molto caratteristica: le
foglie, infatti, assorbono completamen-
te la radiazione rossa (630-690 nm,
RED) per svolgere il processo di foto-
sintesi e riflettono quasi completamen-
te la radiazione dell’infrarosso vicino
(760-900 nm, NIR) (Taddei, 2004).
L’NDVI è stato calcolato con la
seguente formula NDVI =
(NIR –RED) /  (NIR + RED) utilizzan-
do dati rilevati dal sensore TM del
satellite Landsat5 (risoluzione spaziale
= 30 x 30 m). Utilizzando  immagini
rilevate durante tutto l’arco dell’anno,
è stato prodotto un modello sinusoida-
le che descrive il profilo annuale dell’
NDVI (Taddei, 1996). Questo modello
caratterizza la fenologia della copertu-
ra vegetale in ogni pixel dell’area di
studio nei diversi periodi dell’anno. Per
ciascun pixel (30 x 30 m) di ciascuna
buffer zone è stato calcolato l’NDVI
relativo a tre periodi dell’anno: Marzo-
Giugno (NDVI primaverile – fig. 3a),
Luglio-Ottobre (NDVI estivo – fig.
3b), Novembre-Febbraio (NDVI
autunno – invernale – fig. 3 c). I valori
dell’NDVI sono compresi tra 0 e 255. 
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Fig. 2. Area di studio: limiti amministrativi e aree di campionamento
degli 81 allevamenti bovini e dei 197 allevamenti ovini.

BOVINI

OVINI

Aree di campionamento
(∅ = 3 km)
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Fig. 3. Area di studio: a) NDVI primaverile; b) NDVI estivo; c) NDVI autunno-invernale;
d) Corine land cover.

a) b)

c) d)

Uso del suolo (Land cover) – L’uso del
suolo dell’area di studio è stato ottenu-
to dalla Corine Land Cover (1:
100.000) (European Commission,
2000), che descrive la copertura del
suolo (ed in parte l’uso del suolo) ed  è
suddivisa in 44 classi, di cui 24 sono
ricomprese nell’area di studio (fig. 3d).

Altitudine, pendenza ed esposizione
dei versanti – I dati relativi ad altitudi-
ne (fig. 4a), pendenza (fig. 4b) ed

esposizione dei versanti (fig. 4c) sono
stati ottenuti dal Digital Elevation
Model (DEM-risoluzione spaziale =
100m). L’altitudine è stata suddivisa
in 4 classi: bassa (0-500 m), media
(500-1000 m), alta (1000-1500 m), e
molto alta (>1500m). L’esposizione
dei versanti è stata suddivisa in 8 clas-
si: Nord (337.5 - 360° e 0 - 22.5°),
Nord-Est (22.5 - 67.5°), Est (67.5 -
112.5°), Sud-Est (112.5 - 157.5°),
Sud (157.5 - 202.5°), Sud-Ovest

argas 1-64  7-03-2005  17:01  Pagina XXXII



Le zecche nell’Appennino Meridionale XXXIII

(202.5 - 247.5°), Ovest (247.5 -
292.5°), e Nord-Ovest (292.5 -
337.5°). La pendenza è stata suddivisa
in 4 classi: piatta (0°), bassa (0 – 15°),
media (15 – 30°) e alta (30 – 54°).

Lunghezza dei fiumi – La lunghezza
dei fiumi nell’area di studio (fig. 4d) è
stata ottenuta dalla Digital Chart of the
World (DCW - 1: 1.500.000) (ESRI,
Italia). Dati circa la presenza di corsi

d’acqua più piccoli dei fiumi (sorgenti,
ruscelli, torrenti) sono stati raccolti
direttamente in campo, poichè non
ottenibili dalla DCW o dalle immagini
Landsat. 

Per questo studio sono stati utilizza-
ti i software GIS Arc-View 3.2 (ESRI,
Redlands,  CA,  USA) e  IDRISI
(Clark University, Worcester, MA,
USA).

Fig. 4. Area di studio: a) altitudine; b) pendenza; c) esposizione dei versanti; d) lunghezza dei fiumi.

a) b)

c) d)
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Analisi statistiche – I dati ambientali
ottenuti con il telerilevamento ed il
GIS (NDVI, uso del suolo, altitudine,
pendenza, esposizione) e dai rilievi di
campo (sorgenti, ruscelli o torrenti sul
pascolo) sono stati utilizzati come
variabili indipendenti. La positività /
negatività aziendale, per ciascun gene-
re di zecca, è stata usata come variabi-
le dipendente. Poiché le variabili non
erano Normalmente distribuite, è stata
effettuata l’analisi di correlazione non
parametrica di Spearmann. Per la ela-
borazione statistica dei dati è stato uti-
lizzato il software SPSS 11.

Risultati 

Bovini – La presenza di zecche è stata
riscontrata nel 76,5% (62/81) degli
allevamenti e nel 45,2% (183/405)
degli animali esaminati. In totale sono
stati raccolti ed identificati 1413 esem-
plari, di cui 1410 (99,8%) adulti: 694
maschi e 716 femmine. Le specie iden-
tificate sono le seguenti: Dermacentor
marginatus, Haemaphysalis inermis,
H.  punctata, H. sulcata, Hyalomma
detritum, H. marginatum, Ixodes gib-
bosus, I.  ricinus, Rhipicephalus bursa,
R.  sanguineus e R. turanicus (Tab. 1). 

Ovini – La presenza di zecche è stata
riscontrata nel 46,7% (92/197) degli
allevamenti e nel 31,4% (309/985) degli
animali esaminati. In totale sono stati
raccolti ed identificati 927 esemplari, di
cui 914 (98,6%) adulti: 456 maschi e
458 femmine. Le specie identificate
sono le seguenti: Dermacentor margi-
natus, Haemaphysalis inermis, H.
parva, H. punctata, H. sulcata, Ixodes
gibbosus, I. ricinus, Rhipicephalus
bursa e R. sanguineus group (Tab. 2). 

Mappe Parassitologiche – La distribu-
zione spaziale degli allevamenti bovini
ed ovini parassitati dalle diverse specie
di zecche, viene presentata con una
serie di mappe con omogenea distribu-
zione dei punti che mostrano, per cia-
scuna specie di zecca, le AC con alle-
vamenti positivi (rosso) e le AC con
allevamenti negativi (blu).

Analisi statistiche – I risultati delle
analisi di correlazione hanno messo in
evidenza che la presenza dei generi
Dermacentor, Haemaphysalis, Ixodes e
Rhipicephalus (sia negli allevamenti
bovini che in quelli ovini) era positiva-
mente correlata (p<0.05) ad alti valori
di NDVI autunno-invernale, primaveri-
le ed estivo. L’unico genere non corre-
lato positivamente all’NDVI è
Hyalomma, riscontrato solo sui bovini.
Inoltre, sono emerse le seguenti correla-
zioni positive: il genere Haemaphysalis
a territori permanentemente irrigati ed
a terreni boscosi (p<0.05); il genere
Ixodes a pascoli naturali e pendenze ele-
vate (p<0.05); il genere Dermacentor a
pascoli naturali e coltivati ed a versanti
esposti a sud (p<0.05); il genere
Rhipicephalus ad altitudini medio-
basse (p< 0.05).

Discussione e Conclusioni 

I risultati di questa indagine hanno
messo in evidenza che in un campione
significativo di allevamenti bovini ed
ovini semibradi, controllati in un’area
dell’Appennino Meridionale, erano pre-
senti dodici specie di zecche, otto comu-
ni sia agli allevamenti bovini che a quelli
ovini, tre presenti solo negli allevamenti
bovini ed una solo in quelli ovini. 
Le specie più diffuse negli allevamenti
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bovini sono risultate quelle dei generi
Rhipicephalus e Dermacentor, seguite
dalle specie dei generi Ixodes,
Haemaphysalis e Hyalomma. Negli
allevamenti ovini, D. marginatus era la
specie più diffusa, seguita dalle specie
dei generi Haemaphysalis, Ixodes e
Rhipicephalus.

Per le caratteristiche biologiche, non-
ché per il periodo di attività, il ruolo
patogeno, l’habitat, gli ospiti abituali e
le segnalazioni nelle altre regioni italia-
ne di queste e delle altre specie di zec-
che già segnalate in Italia, si rimanda
alla terza parte di questo volume, dove
sono riportate anche una ricca icono-
grafia e chiavi dicotomiche per l’identi-
ficazione di specie. Alle malattie (tick
borne diseases – TBDs) che possono
essere trasmesse da alcune di queste
specie è dedicata la quarta parte di
questo volume; ed infine per il control-
lo farmacologico di questi artropodi si
rimanda alla quinta parte.  

I GIS ed i dati telerilevati da satellite
hanno consentito di effettuare la carat-
terizzazione ambientale delle buffer
zones costruite intorno agli allevamenti
controllati, da cui sono state estratte le
variabili utilizzate per le analisi di cor-
relazione. L’NDVI - il più diffuso indi-
ce per la quantificazione della vegeta-
zione fotosinteticamente attiva, utiliz-
zabile anche come indicatore della
disponibilità di umidità (Malone et al.,
2001) - è risultato la variabile mag-
giormente correlata ai generi
Haemaphysalis, Dermacentor, Ixodes
e Rhipicephalus. Tale correlazione è
imputabile al fatto che, come tutti gli
artropodi terrestri, durante le fasi a
vita libera del loro ciclo biologico, que-

ste specie sono piuttosto  sensibili agli
stress da umidità (Randolph, 2000).
L’unico genere per il quale non sono
emerse correlazioni positive con
l’NDVI è stato Hyalomma, genere più
adattato agli ambienti secchi, come
riportato da Randolph (2000).

Il modo più semplice per studiare i
patterns spaziali di una malattia è la
rappresentazione geografica dei sui
casi (o di alcuni dei suoi indicatori) su
di una mappa. In questo studio, i risul-
tati sono presentati anche con una
serie di mappe con omogenea distribu-
zione dei punti, dove la regolare collo-
cazione delle aree di campionamento
sul territorio consente di apprezzare
con immediatezza la distribuzione spa-
ziale delle diverse specie di zecche
nelle due tipologie di allevamento.

Le caratteristiche topografiche, vegeta-
zionali e climatiche dell’area di studio,
la numerosità e la tipologia degli alle-
vamenti controllati, consentono di rite-
nere i risultati acquisiti con questa
indagine rappresentativi della ixodo-
fauna negli allevamenti bovini ed ovini
semibradi dell’intero territorio dell’Ap-
pennino Meridionale.

In conclusione, questo studio porta un
ulteriore contributo di conoscenze circa
la presenza delle diverse specie di zecche
in queste aree e conferma l’importanza
del loro monitoraggio sugli animali
domestici, visto che il loro ruolo patoge-
no è legato oltre ai danni diretti che esse
provocano, soprattutto alla loro straor-
dinaria capacità di trasmettere le TBDs -
così diffuse nei ruminanti di queste aree
(Cringoli et al., 2002; Rinaldi et al.,
2004) - agli animali ed all’uomo.  
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Tab. 1. Specie, frequenza, prevalenza e numero di esemplari adulti
di zecche prelevate dagli animali degli 81 allevamenti bovini.

Specie Allevamenti  (81) Numero di zecche

Frequenza Prevalenza Maschi Femmine Totale
(%)

Dermacentor marginatus 11 13,6 21 39 60

Haemaphysalis inermis 1 1,2 1 13 14

Haemaphysalis punctata 8 9,9 44 75 119

Haemaphysalis sulcata 1 1,2 1 0 1

Hyalomma detritum 6 7,4 6 2 8

Hyalomma marginatum 2 2,5 8 1 9

Ixodes gibbosus 10 12,3 28 58 86

Ixodes ricinus 7 8,6 11 44 55

Rhipicephalus bursa 32 39,5 481 443 924

Rhipicephalus sanguineus 12 14,8 6 7 13

Rhipicephalus turanicus 28 34,6 87 34 121

XXXVI
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Tab. 2. Specie, frequenza, prevalenza e numero di esemplari adulti
di zecche prelevate dagli animali dei 197 allevamenti ovini.

Specie Allevamenti  (197) Numero di zecche

Frequenza Prevalenza Maschi Femmine Totale
(%)

Dermacentor marginatus 74 37,6 261 165 426

Haemaphysalis inermis 1 0,5 0 1 1

Haemaphysalis parva 4 2,0 6 3 9

Haemaphysalis punctata 58 29,4 182 277 459

Haemaphysalis sulcata 5 2,5 4 1 5

Ixodes gibbosus 4 2,0 2 4 6

Ixodes ricinus 1 0,5 1 0 1

Rhipicephalus bursa 1 0,5 0 2 2

Rhipicephalus sanguineus group 2 1,0 0 5 5
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Dermacentor marginatusXXXVIII

BOVINI

OVINI

Esaminati Positivi %
81 11 13,6

Allevamenti

Esaminati Positivi %
197 74 37,6

Allevamenti
AC con allevamento positivo

AC con allevamento negativo
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Haemaphysalis inermis XXXIX

BOVINI

OVINI

Esaminati Positivi %
81 1 1,2

Allevamenti

Esaminati Positivi %
197 1 0,5

Allevamenti
AC con allevamento positivo

AC con allevamento negativo
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Haemaphysalis punctataXL

BOVINI

OVINI

Esaminati Positivi %

81 8 9,9
Allevamenti

Esaminati Positivi %

197 58 29,4
Allevamenti

AC con allevamento positivo

AC con allevamento negativo
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Haemaphysalis sulcata XLI

BOVINI

OVINI

Esaminati Positivi %

81 1 1,2
Allevamenti

Esaminati Positivi %

197 5 2,5
Allevamenti

AC con allevamento positivo

AC con allevamento negativo

argas 1-64  7-03-2005  17:01  Pagina XLI



Haemaphysalis parvaXLII

Hyalomma detritum 

OVINI

Esaminati Positivi %
197 4 2,0

Allevamenti

BOVINI

Esaminati Positivi %
81 6 7,4

Allevamenti
AC con allevamento positivo

AC con allevamento negativo
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Hyalomma marginatum XLIII

Rhipicephalus turanicus

BOVINI

BOVINI

Esaminati Positivi %
81 2 2,5

Allevamenti

Esaminati Positivi %
81 28 34,6

Allevamenti
AC con allevamento positivo

AC con allevamento negativo
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Rhipicephalus bursaXLIV

BOVINI

OVINI

Esaminati Positivi %
81 32 39,5

Allevamenti

Esaminati Positivi %
197 1 0,5

Allevamenti
AC con allevamento positivo

AC con allevamento negativo
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Rhipicephalus sanguineus XLV

BOVINI

OVINI

Esaminati Positivi %
81 12 14,8

Allevamenti

Esaminati Positivi %
197 2 1,0

Allevamenti
AC con allevamento positivo

AC con allevamento negativo

Rhipicephalus sanguineus group
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Ixodes gibbosusXLVI

BOVINI

OVINI

Esaminati Positivi %
81 10 12,3

Allevamenti

Esaminati Positivi %
197 4 2,0

Allevamenti
AC con allevamento positivo

AC con allevamento negativo
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Ixodes ricinus XLVII

BOVINI

OVINI

Esaminati Positivi %
81 7 8,6

Allevamenti

Esaminati Positivi %
197 1 0,5

Allevamenti
AC con allevamento positivo

AC con allevamento negativo
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Zecche d’Italia 5

Poesia d’amore o… quasi

Io ti conosco da sempre,
conosco il tuo passo, il tuo odore,
per giorni e per mesi ho aspettato:
sapevo saresti passato.

Ti ho preso di slancio,
ti ho stretto, percorso, abbracciato,
neppure mi avevi cercato...

mi sono saziata di te
che fino al profondo ho baciato,
chissà se ti resterà traccia 
di questo mio amore forzato.

...e senza un saluto
al suo incontro di un dì
la zecca
lasciò l’uomo 
e tra l’erba sparì.

S.D.F.
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Vita da...zecche6

Cenni di biologia

Le zecche sono Acari, animali apparte-
nenti al vastissimo Phylum degli
Artropodi, del quale fanno parte, tra
gli altri, Insetti, Crostacei, Chilopodi e
Aracnidi. Tra questi ultimi sono anno-
verati gli Acari, che contano circa
45.000 specie nel mondo. 
Le zecche costituiscono il Sottordine
Ixodida, del quale sono conosciute
circa 900 specie,  tutte ectoparassite,
ematofaghe obbligate. Ciò significa che
esse parassitano l'ospite rimanendo
sulla superficie del suo corpo e che i
pasti di sangue sono indispensabili per
il  loro sviluppo e per la riproduzione.
Gli ixodidi passano, nel corso del loro
ciclo vitale, attraverso quattro stadi di
sviluppo: uovo embrionato, larva,
ninfa e adulto. Dopo la schiusa, il pas-
saggio da uno stadio al successivo
avviene attraverso una muta che richie-
de un precedente pasto di sangue.
I cicli biologici degli ixodidi presenta-
no in realtà delle considerevoli varian-
ti: le specie della famiglia Argasidae
passano infatti attraverso due o più
stadi ninfali successivi, mentre le
Ixodidae hanno un solo stadio ninfale.
Nelle femmine il pasto di sangue è
indispensabile per la maturazione
degli ovociti mentre, in alcune specie, i
maschi non si nutrono affatto essendo
la maturazione degli spermatozoi già
terminata alla fine dello stadio ninfale.
L'accoppiamento negli ixodidi avviene
di norma sull'ospite, ma le uova sono

deposte sempre nell'ambiente circo-
stante. 
La schiusa può avvenire rapidamente,
in poche settimane o, viceversa, essere
ritardata di diversi mesi, in modo da
sincronizzare l'uscita delle larve con
l'inizio della stagione favorevole.
Le larve cercano l'ospite sul quale
viene effettuato il primo pasto, al ter-
mine del quale, in molte specie, avvie-
ne il distacco e il ritorno all'ambiente
per effettuare la muta. In altri casi la
larva (e talvolta anche la ninfa repleta)
resta sull'ospite dove effettua la muta. 
Se la muta degli stadi immaturi avvie-
ne nell’ambiente, la ninfa o l’adulto
che ne derivano si dedicano alla ricer-
ca di un nuovo ospite, che può essere
anche molto diverso da quello utilizza-
to nello stadio precedente.
La durata di un intero ciclo può essere
di alcune settimane o mesi o anche di
anni, a seconda della specie, della faci-
lità di reperimento dell'ospite per i vari
stadi e, più in generale, del favore delle
condizioni ambientali.  
Molte specie di zecche sono confinate
in ambienti nei quali godono di condi-
zioni di temperatura e umidità relati-
vamente stabili così come avviene, ad
esempio, nelle tane di molti mammife-
ri o nelle grotte. Tali specie, dette
endofile, tendono a parassitare gli ospi-
ti che frequentano, regolarmente o acci-
dentalmente, questi ambienti.  Sono
dette invece esofile le specie che, in
ogni stadio di sviluppo, ricercano libe-
ramente l'ospite in ambiente esterno.
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Vita da...zecche 7

Non mancano naturalmente le situazio-
ni intermedie, le cosidette specie endo-
esofile, che sono endofile in alcuni stadi
di sviluppo ed esofile in altri.
Come è stato accennato, il comporta-
mento delle diverse specie, dopo il
pasto effettuato sull'ospite, può essere
piuttosto diverso: la zecca può cioè
staccarsi e mutare nell'ambiente o
restare e mutare sull'ospite stesso.

In funzione dell'una o dell'altra strate-
gia si distinguono quindi specie:
monofasiche, difasiche, trifasiche e
polifasiche.
Una ulteriore variante nella definizione
dei cicli biologici è introdotta, infine,
dalle eventuali differenze tra gli ospiti
degli stadi immaturi e quelli degli adulti:
vengono distinte in questo senso specie
monotrope, ditrope e mono-ditrope.
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I rapporti con l’uomo8

Relazioni pericolose

E' comune accezione che in natura le
zecche siano parassite di animali selva-
tici e che le infestazioni umane e degli
animali domestici siano un evento
accidentale, conseguente a condizioni
create dall'uomo stesso. Si calcola
infatti che, fra le oltre 900 specie di
zecche conosciute, solo circa il 10% si
sia ben adattato agli ospiti domestici,
mantenendo una relazione unicamente
relitta con quelli selvatici; il numero
delle specie in grado di aggredire con
successo l'uomo risulta ancora più
limitato. 
Queste proporzioni vengono mantenu-
te anche sul nostro territorio: l'ixodo-
fauna italiana ammonta attualmente a
40 fra specie e sottospecie (7
Argasidae e 33 Ixodidae), di cui circa
una diecina sono state reperite almeno
una volta sull'ospite uomo. Fra esse
però soltanto 3 o 4 taxa presentano un
certo grado di antropofilia, intratte-
nendo rapporti frequenti e talvolta
molto pericolosi con l'uomo. 
Generalmente si tratta di zecche con
comportamento endofilo, adattate a
ospiti sinantropici e, soprattutto, dota-
te di buona plasticità trofica. Ad esem-
pio, le argaside Argas reflexus e
Ornithodoros coniceps che condivido-
no l'ospite abituale (il piccione dome-
stico) e colonizzano gli stessi ambienti
(campanili, cornicioni, soffitte, piccio-
naie, ecc.) possono entrambe invadere
le abitazioni. Ma, mentre la prima è
particolarmente aggressiva verso l'uo-
mo e può risultare anche pericolosa
per le tossine escrete durante il pasto

di sangue, la seconda, generalmente,
non riesce a nutrirsi sui mammiferi e
la sua presenza è soltanto motivo di
repulsione. 
Altra faccenda invece è l'infestazione
da Rhipicephalus sanguineus, sicura-
mente la specie, fra le Ixodidae, che ha
maggiori possibilità di coabitare con
l'uomo. Il suo ospite abituale è il cane,
e la zecca può moltiplicarsi a dismisu-
ra nelle cucce e nei canili, penetrando
anche all'interno delle abitazioni. Le
case private dotate di giardino si rive-
lano le più favorevoli alla proliferazio-
ne della specie; essa infatti compie
tutto il suo ciclo in un biotopo (inter-
faccia casa-giardino) completamente
chiuso, dal momento che normalmente
il cane non se ne allontana.
Nonostante ciò, sorprendentemente,
R. sanguineus non è l'ixodide segnala-
to più spesso sull'uomo. Senza dubbio
la palma spetta a Ixodes ricinus, la
cosidetta zecca della pecora.
Attualmente, con la minore diffusione
della pastorizia tradizionale, questa
specie è tornata con grande successo
ai suoi ospiti preferiti che sono gli
ungulati selvatici: caprioli, daini e
cervi. L'aumento del numero di questi
animali in parchi e aree protette,
accoppiato alla diminuzione o assenza
degli ospiti alternativi (principalmente
ovini), incrementa la popolazione libe-
ra di I. ricinus e rende spesso la fre-
quentazione di tali aree altamente
rischiosa per l'uomo. 
I. ricinus non è l'unica specie che può
risultare aggressiva nei confronti del-
l'uomo che si introduca in un ambien-
te silvestre: anche Dermacentor margi-
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natus, coinvolta nella trasmissione di
Francisella tularensis, Rickettsia cono-
rii e del virus dell'encefalite, è ai primi
posti in classifica fra gli ixodidi antro-
pofili. La specie, parassita di un
ampio spettro di medi e grandi mam-
miferi domestici, viene reperita molto
di frequente sul cinghiale, ospite sel-
vatico in forte espansione, almeno in
centro Italia. Le segnalazioni sull'uo-
mo, che fino ad una decina di anni fa
risultavano abbastanza sporadiche,
sono attualmente in aumento con
reperti non solo di adulti, ma anche di
ninfe. 
Nell'ultimo decennio sono state segna-
late sull'uomo anche altre specie che
non risultano parassite abituali nem-
meno degli animali domestici, come ad
esempio Ixodes acuminatus e
Pholeoixodes hexagonus. Queste zec-
che, parassite di piccoli roditori e car-
nivori selvatici, sono considerate
anche responsabili del mantenimento,

a livello silvestre, del ciclo di Borrelia
burgdorferi s.l.. Se fino a non molti
anni fa l'incontro pericolosamente rav-
vicinato dell'uomo con alcune specie
di zecche, oltre che al mondo rurale,
era limitato a poche categorie a rischio
come forestali e cacciatori, attualmen-
te le drastiche modificazioni nell'habi-
tat, l'abbandono delle aree coltivate, lo
spostamento di cittadini in aree subur-
bane, la maggiore frequentazione di
aree naturali (oasi, parchi) stanno
moltiplicando le possibilità di contatto
di questi ectoparassiti con la popola-
zione. La situazione rischia di degene-
rare in maniera preoccupante in quan-
to le sempre più numerose frequenta-
zioni dell'uomo e degli animali dome-
stici con alcune specie considerate fino
ad ora selvatiche, possono favorire
pericolosi collegamenti nella trasmis-
sione di tutti quegli agenti patogeni
per i quali tali artropodi fungono da
serbatoio e da ottimi vettori.
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Decalogo antizecche10
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Decalogo antizecche 11

1. Evita di frequentare aree note per
essere infestate da zecche.

2. Non camminare fra erba alta e
arbusti. 

3. Proteggi gli animali con collari o
prodotti acarorepellenti/acaricidi e
te stesso con acarorepellenti sugli
abiti.

4. Indossa abiti chiari per controllare
la eventuale presenza di zecche. 

5. Esamina e spazzola gli abiti al rien-
tro da una passeggiata. 

6. Esamina il corpo alla fine di una
giornata passata all’aperto.

7. Se sei stato aggredito non bruciare,
tagliare, schiacciare la zecca sulla
pelle. 

8. Elimina la zecca estraendola con
una pinzetta, senza romperla.

9. Porta l’esemplare ad un laboratorio
specializzato.

10. Informa il medico.
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Anatomia: Argasidae12

a = apertura anale
ag = apertura genitale
bc = base del capitulum
ca = camerostoma
cp = cappuccio
cx = coxa
d = dischi
dv = solco dorso ventrale
fe = femore

p = palpi
pa = solco post anale
pat = solco post anale trasverso
pt = pretarso
s = spiracolo
ta = tarso
ti = tibia
tr = trocantere

Habitus dorsale Habitus ventrale
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Anatomia: Ixodidae 13

ag = apertura genitale
ap = area porosa
bc = base del capitulum
co = cornua
cx = coxae
f = festone
ip = ipostoma
p = palpo
pt = peritrema

sac = scudo accessorio
sad = scudo adanale
sd = scudo dorsale
sla = solco anale
slc = solco cervicale
slg = solco genitale
sll = solco laterale
ssa = scudo subanale

Habitus dorsale (femmina) Habitus ventrale (maschio)
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Glossario14

Morfologia & anatomia

Nella lista sottostante si riportano i termini morfologici e anatomici utilizzati nella
descrizione degli ixodidi, compresi tutti quelli usati in questo manuale.

Alloscutum - Regione della superficie dorsale di femmine, ninfe e larve di Ixodidae
non coperta dallo scudo dorsale.

Ano - E’ costituito da due valve mobili, solitamente fornite di setae, circondate da
un anello chitinoso. E’ situato sulla superficie ventrale, in posizione mediana
distale.

Apertura genitale - Visibile solo negli adulti, è situata sulla superficie ventrale, tra il
I e il II paio di zampe negli Argasidae, o in posizioni diverse, ma sempre nell’a-
rea infracoxale negli Ixodidae. Nelle femmine l’apertura si presenta di solito
come una semplice fessura trasversale, mentre nei maschi può avere aspetto
sinuoso e/o arcuato.

Area squamosa - Area liscia e appiattita, di forma circolare o allungata, presente sul
dorso di alcune larve di Argasidae.

Aree porose - Fossette simmetriche situate sulla superficie dorsale della base del
capitulum delle femmine di Ixodinae. Sembrano coinvolte principalmente nella
secrezione di diverse sostanze durante il processo di ovideposizione.

Auriculae - Coppia di sporgenze latero-ventrali della base del capitulum.

Base del capitulum - Parte prossimale del capitulum che reca i pezzi boccali e i palpi.

Camerostoma - Fossetta che accoglie il capitulum (o rostro) nelle zecche Argasidae.

Capitulum - Denominato anche rostro. Parte anteriore del corpo che comprende i
pezzi boccali; è costituito dalla base su cui sono impiantati due cheliceri e un
ipostoma; lateralmente a questi sono situati i palpi. Il capitulum è equivalente
allo gnatosoma degli altri acari, ma ne differisce in quanto risulta mobile rispetto
al corpo.

Cappuccio - Proiezione del camerostoma anteriore al capitulum, presente in alcune
Argasidae.

Cheliceri - Coppia di pezzi boccali situati dorsalmente all’ipostoma e contenuti in una
guaina chitinosa (guaina dei cheliceri). Composti da tre articoli fusi tra loro -
corpo, trocantere e apotele - presentano su quest’ultimo delle appendici digitiformi
delle quali una è mobile (dito mobile del chelicero). Vengono utilizzati dalla zecca
per lacerare i tessuti dell’ospite e facilitare l’introduzione dell’ipostoma.

Chetotassi - Disposizione delle setae sul corpo di una zecca. Le setae costituiscono
organi di senso in grado di recepire informazioni di tipo chimico e termico; al
loro numero e posizione è attribuito valore tassonomico.

Cornua - Coppia di sporgenze postero dorsali della base del capitulum.
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Glossario 15

Corona - Parte apicale dell’ipostoma fornita di denti piccoli e solitamente numerosi.

Coxae - Piastre chitinose ventrali sulle quali si articola la zampa. Ne sono presenti 3
coppie nelle larve e 4 in ninfe ed adulti. Vengono numerate, dall’avanti all’indie-
tro, con numeri romani.

Denti - Spine chitinose rivolte all’indietro disposte in file longitudinali da entrambi i
lati della superficie esterna dell’ipostoma. Il loro numero e disposizione hanno
valore tassonomico e vengono normalmente indicati con una “formula dentale”.

Dischi - Aree rotondeggianti e depresse presenti sulla cuticola di zecche Argasidae.
Corrispondono all’inserzione dei muscoli dorso ventrali. La grandezza e la dispo-
sizione di queste strutture costituiscono un valido carattere diagnostico.

Femore - Uno degli articoli che compongono una zampa; è compreso fra il trocante-
re e la tibia.

Festoni - Aree rettangolari presenti sul margine posteriore del corpo di alcune
Ixodidae.

Foveae - Organi pari situati sulla superficie dorsale posteriore dello scudo nelle fem-
mine di alcune Ixodidae e circa a metà dello scudo nei maschi. Rappresentano la
porzione esterna delle ghiandole foveali, implicate nella produzione di feromoni.
Le foveae possono essere di dimensioni ridotte e non facili da individuare.

Gené (organo di) - Organo pari presente solo nelle femmine, situato nella cavità del
corpo vicino all’estremità anteriore dello scudo. Secerne sostanze cerose che
rivestono l’uovo durante la deposizione. Durante la deposizione le uova vengono
portate dalla superficie ventrale, sulla quale è posta l’apertura genitale, a quella
dorsale dove, tra la base del capitulum e il bordo anteriore dello scudo dorsale,
si apre l’organo di Gené.

Guance del camerostoma - Pliche della cuticola che circondano il camerostoma.

Haller (organo di) - Organo sensoriale situato in una fossetta sulla superficie dorsa-
le del tarso I. Si tratta di un organo complesso che è in grado di ricevere stimoli
esterni di tipo chimico (grado di umidità, concentrazione di anidride carbonica,
ammoniaca, molecole aromatiche, feromoni, ecc.), termico (variazioni della tem-
peratura) e fisico (vibrazioni trasmesse dall’aria). L’organo di Haller è presente
in tutti gli ixodidi, in tutti gli stadi di sviluppo.

Idiosoma - Regione del corpo che segue il capitulum, corrispondente alla parte
posteriore del prosoma più l’opistosoma..

Ipostoma - Pezzo boccale mediano situato ventralmente ai cheliceri. La sua faccia
interna è appiattita e liscia e forma il pavimento del canale boccale; la faccia
esterna è convessa ed è munita di file di denti.

Occhi - Semplici e lenticolari, sono presenti sul margine laterale dello scudo dorsale
di alcune Ixodidae e sulla superficie latero ventrale di alcune Argasidae. La mag-
gior parte delle zecche è priva di occhi, ma tutte hanno fotosensilli.
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Glossario16

Palpi - Coppia di appendici articolate inserite sulla base del capitulum, lateralmente
all’ipostoma e ai cheliceri. Sono di solito composti da 4 articoli numerati dalla
base con numeri romani. L’articolo IV è apicale nelle Argasidae, mentre nelle
Ixodidae è inserito in una cavità dell’articolo III; porta all’apice un gruppo di
setole sensoriali.

Palpiger - Struttura caratteristica di alcune specie di Ixodidae, derivata dall’espansio-
ne dell’articolo I del palpo e dalla sua fusione con la base del capitulum.

Parma - Festone centrale, diviso dagli altri da un solco evidente anche anteriormente.

Peritrema - Struttura presente sulla superficie ventrale del corpo, che contiene le
aperture spiracolari. Nelle zecche Ixodidae i peritremi sono situati marginalmen-
te, dietro la coxa IV; nelle Argasidae fra le coxae III e IV.

Peritrema (coda del) - Prolungamento della piastra spiracolare volto dorsalmente,
più o meno sviluppato nelle diverse specie di Ixodinae.

Pretarso - Articolo della zampa compreso fra la tibia e il tarso.

Pulvillo - Cuscinetto ambulacrale che avvolge le unghie del tarso, presente in tutti
gli stadi delle Ixodidae e in molte larve delle Argasidae.

Scapulae - Angoli anteriori dello scudo dorsale; fra esse è collocata la base del capi-
tulum.

Scudi ventrali - Piastre sclerotizzate, pari o impari presenti sulla superficie ventrale
dei maschi di Ixodidae. Nelle Ixodinae si riconoscono tre scudi impari - pregeni-
tale, mediano e anale - affiancati da due coppie: epimerale e adanale. Nelle altre
famiglie, numero e disposizione degli scudi ventrali dei maschi sono piuttosto
diversificati e possono comparire altre coppie dette: scudi accessori e scudi suba-
nali (questi ultimi in una o due coppie) mentre possono scomparire, ad esempio,
lo scudo anale o gli adanali.
a) pregenitale - Scudo ventrale che circonda l’apertura genitale.
b) mediano - Scudo ventrale posto tra l’apertura genitale e l’ano.
c) epimerali - Scudi ventrali posti ai lati dello scudo mediano.
d) adanali - Scudi posti lateralmente allo scudo anale.
e) anale - Scudo ventrale che circonda l’apertura anale.
f) accessori - Scudi ventrali situati all’esterno degli scudi adanali.
g) subanali - Scudi ventrali situati posteriormente agli scudi adanali; si trova-

no nei maschi del genere Hyalomma e la loro presenza non è
costante.

Scudo dorsale - Piastra impari sclerotizzata presente sulla superficie dorsale delle
zecche Ixodidae: copre la parte anteriore di immaturi e femmine e l’intera super-
ficie dei maschi. Da non confondere con l’area squamosa delle larve di
Argasidae. Sui suoi margini laterali, in alcune specie, sono presenti gli occhi.

Setae lisce, setae fimbriate - Sensilli variamente distribuiti su tutta la superficie cor-
porea assolvono compiti di sensori meccanici, termici, olfattivi, ecc.
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Glossario 17

Solchi - Depressioni lineari nella cuticola; a seconda della loro posizione sono deno-
minati come nella lista che segue. I solchi genitali che decorrono ventralmente
dall’area dell’apertura genitale verso il margine posteriore del corpo, sono facil-
mente visibili in tutti gli stadi di sviluppo.
a) anale - Solco impari a forma di U che negli Ixodidae circonda l’ano anterior-
mente (Ixodinae) o posteriormente.
b) cervicali - Solchi longitudinali simmetrici situati nella parte anteriore dello
scudo dorsale.
c) dorso ventrali - Solchi trasversali che partono dalla superficie dorsale, taglia-
no il margine laterale e raggiungono la superficie ventrale in alcune specie di
Argasidae.
d) genitali - Solchi longitudinali simmetrici ventrali che dall’apertura genitale si
dirigono verso l’estremità posteriore.
e) laterali/marginali - Solchi longitudinali simmetrici situati lungo il margine
dello scudo dorsale dei maschi; nelle femmine i solchi omologhi che decorrono
in prossimità del margine dorsale del corpo sono detti solchi marginali.
f) post anale (posteromediano) - Solco ventrale impari presente negli Argasidae.
g) post anali trasversi - Solchi ventrali perpendicolari al solco post anale negli
Argasidae.

Spiracoli - Aperture dell’apparato respiratorio. Sono situati, in ninfe e adulti, nel
peritrema o piastra spiracolare.

Sutura - Scissura fra due articoli. Nelle zecche del genere Argas indica anche la
distinta linea di divisione sul margine laterale del corpo che separa le superfici
dorsale e ventrale.

Syncoxa - Appendice membranosa, biancastra, situata in corrispondenza del margi-
ne posteriore della coxa di alcune specie di Ixodidae.

Tarso - Articolo distale della zampa; alla sua estremità sono presenti due unghie che
sono avvolte, in tutti gli stadi delle Ixodidae e in molte larve di Argasidae, dal
pulvillo. Sulla superficie dorsale del tarso I è presente l’organo di Haller.

Tectum - Margine anteriore della base del capitulum.

Tibia - Articolo della zampa compreso fra il femore e il pretarso.

Trocantere - Articolo della zampa compreso fra la coxa e il femore.
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Etologia

Endofila – Una specie si dice endofila se vive, in tutti gli stadi del ciclo vitale, in
ambienti chiusi. In funzione dello specifico ambiente, le zecche endofile possono
essere definite:
a) foleofile - vivono nelle tane
b) ipogee - vivono in anfratti sotterranei
c) nidicole - vivono nei nidi degli uccelli
d) troglobie - vivono nelle grotte

Esofila – Una specie si definisce esofila se la ricerca dell’ospite viene effettuata, per
tutti gli stadi,  in ambiente aperto. 

Endo-esofila – Una specie si definisce endo-esofila o telotropa se è endofila allo sta-
dio di larva, e talvolta a quello di ninfa, ed esofila  allo stadio adulto.

Monofasica – Una specie si definisce monofasica se, nel corso del ciclo vitale, la
ricerca dell’ospite viene effettuata una sola volta allo stadio di larva. Le mute da
uno stadio al successivo avvengono quindi direttamente sul medesimo ospite.

Difasica – Una specie si definisce difasica se, nel corso del ciclo vitale, la ricerca del-
l’ospite viene effettuata due volte: la prima allo stadio di larva, la seconda a quel-
lo di adulto. La larva si alimenta sull’ospite, muta, diventa ninfa che si nutre sul
medesimo ospite. La ninfa quindi si stacca, matura nell’ambiente in adulto, che
andrà alla ricerca di un secondo ospite per effettuare il pasto di sangue.

Trifasica – Una specie si definisce trifasica se, nel corso del ciclo vitale, la ricerca
dell’ospite viene attuata in corrispondenza ad ogni stadio: larva, ninfa e adulto.
Dopo ogni pasto la zecca si stacca ed effettua la muta nell’ambiente.

Polifasica – Sono dette polifasiche quelle specie (argasidi) nel cui ciclo di sviluppo si
succedono più stadi ninfali, ognuno dei quali dopo il pasto, si stacca, muta e
torna a cercare l’ospite. 

Monotropa – Una specie si definisce monotropa se il ciclo vitale può essere comple-
tato con successo su un unico tipo di ospite sul quale, di conseguenza, si rinven-
gono tutti gli stadi del parassita.

Ditropa – Una specie si definisce ditropa se uno o entrambi gli stadi immaturi si
nutrono su ospiti diversi da quelli richiesti dagli adulti. Così, ad esempio, larve e
ninfe si nutrono su uccelli, mentre gli adulti parassitano mammiferi.

Mono-ditropa – Una specie si definisce mono-ditropa se, a seconda delle circostan-
ze, i diversi stadi di sviluppo si nutrono su un solo tipo o su più tipi di ospite.

Politropa – Una specie si definisce politropa se tutti e tre gli stadi attivi si nutrono su
ospiti diversi l’uno dagli altri. Così, ad esempio, le larve si nutrono su micromam-
miferi miomorfi, le ninfe su uccelli, gli adulti su mammiferi ungulati.
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Le 38 schede che seguono, ciascuna dedicata ad
una singola specie di zecca, riassumono in modo
estremamente sintetico lo stato attuale delle cono-
scenze circa il ciclo biologico, l’attività stagionale,
il ruolo patogeno, l’habitat, gli ospiti e le segnala-
zioni nelle diverse regioni italiane. Si ritiene utile
indicare le segnalazioni su scala regionale, valutan-
do che ciò possa costituire un aiuto nella determi-
nazione di eventuali reperti. 
Una ricca iconografia, con immagini al microsco-
pio ottico ed al microscopio elettronico a scansio-
ne, visualizza i vari aspetti morfologici di ciascuna
specie di zecca. Disegni originali simpaticamente
accompagnano lo scorrere delle schede. Chiavi
dicotomiche completano la sezione.
Le schede presentano in successione le Argasidae
(specie dei generi Argas ed Ornithodoros) e le
Ixodidae (specie dei generi Exopalpiger, Ixodes,
Pholeoixodes, Scaphixodes, Eschatocephalus,
Haemaphysalis, Hyalomma, Dermacentor,
Rhipicephalus e Boophilus) d’Italia.

Per eventuali approfondimenti relativi ai vari aspet-
ti di ciascuna specie, si rimanda ai testi, alle pub-
blicazioni ed ai siti web riportati in bibliografia.

Schede 19
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Argas (Argas) reflexus (Fabricius, 1794)20

BIOLOGIA - Specie endofila, polifasica, monotropa; nelle regioni temperate
il ciclo vitale si svolge in due-quattro anni.

Calendario della specie

ATTIVITÀ - Gli stadi immaturi (larve e ninfe) sono maggiormente attivi in
primavera; gli adulti lo sono soprattutto in estate.

RUOLO PATOGENO - Determina fenomeni di sensibilizzazione
ai secreti salivari.

Larve, ninfe

Adulti

argas def  7-03-2005  17:32  Pagina 20



Argas (Argas) reflexus 21

HABITAT - Si rinviene, oltre
che nelle piccionaie in ambiente
rurale, anche nelle aree urbane,
all'interno degli ambienti fre-
quentati dai suoi ospiti.

OSPITI - La specie è parassita di
uccelli, tra i quali predilige i
colombi e i piccioni domestici. In
casi di particolare affollamento di
parassiti e assenza di ospiti, può
aggredire anche l'uomo.

SEGNALAZIONI IN ITALIA
La specie è stata segnalata nelle
regioni dell'Italia settentrionale
e centrale, mentre non è stata
ufficialmente segnalata al sud
della penisola e nelle grandi
isole; è stata più volte rinvenuta
in Campania (Cringoli, inedito).
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Argas (Argas) reflexus22

Larva - habitus Larva - capitulum

Maschio - apertura genitale

Femmina -  pieghe sutura Femmina - tarso

Femmina - apertura genitale
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Argas (Argas) reflexus 23

Maschio - habitus dorsale
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Argas (Persicargas) persicus (Oken, 1818)24

BIOLOGIA - Specie endofila, polifasica, monotropa. La durata del ciclo vita-
le può variare considerevolmente; in laboratorio può svolgersi da circa sei
mesi a quasi due anni, a seconda della temperatura.

ATTIVITÀ - La specie risulta particolarmente attiva in estate.

Calendario della specie

RUOLO PATOGENO - Vettore di svariati agenti patogeni per il
pollame: Aegyptianella pullorum, Borrelia anserina,
Mycobacterium avium,  Pasteurella avis, Salmonella gallinarum
e Listeria monocytogenes.

Larve, ninfe,

adulti
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Argas (Persicargas) persicus 25

HABITAT - La specie si rinvie-
ne in ambiente rurale, per lo più
presso allevamenti di gallinacei. 

OSPITI - La specie è parassita
di uccelli in tutti i suoi stadi di
sviluppo; predilige in particola-
re i gallinacei. Può pungere
anche l’uomo (Starkoff, 1958).

SEGNALAZIONI IN ITALIA
La specie risulta marginalmente
presente in Italia, dove è stata
segnalata solo due volte, in pro-
vincia di Trieste.
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Argas (Persicargas) persicus26

Larva  (modificato da Hoogstraal e Kohls, 1960) Maschio - pieghe sutura

Maschio - habitus dorsale Maschio - habitus ventrale
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Argas (Secretargas) transgariepinus (White, 1846)28

BIOLOGIA - Specie endofila foleofila, presumibilmente polifasica e mono-
tropa. Non è noto con precisione il ciclo vitale.

Calendario della specie

ATTIVITÀ - In Starkoff (1958) sono segnalati ritrovamenti di larve tra luglio
e dicembre e di ninfe in giugno. I dati sono tuttavia troppo scarsi per definire
con sicurezza la fenologia della specie in Italia.

RUOLO PATOGENO - Il ruolo rivestito come vettore di pato-
geni è poco conosciuto.

?
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Argas (Secretargas) transgariepinus 29

HABITAT - La specie si rinvie-
ne soprattutto in fenditure e
cunicoli di caverne e cavità, sia
naturali che artificiali.

OSPITI - Questa zecca è paras-
sita di numerose specie di
microchirotteri.

SEGNALAZIONI IN ITALIA
La specie risulta segnalata in
Piemonte e sul versante tirreni-
co della penisola, con ritrova-
menti irregolari, dalle regioni
settentrionali alla Sicilia.
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Argas (Secretargas) transgariepinus30

Ninfa - habitus dorsale (da Starkoff, 1958)

Larva (modificato da Hoogstraal, 1957)
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Argas (Carios) vespertilionis (Latreille, 1802)32

BIOLOGIA - Specie endofila, presumibilmente polifasica e monotropa. Non
è noto con precisione il ciclo vitale.

Calendario della specie

ATTIVITÀ - In Starkoff (1958) sono segnalati ritrovamenti di larve dall'au-
tunno alla primavera, e di adulti nel solo mese di agosto. I dati sono tuttavia
troppo scarsi per definire la fenologia della specie in Italia.

?

RUOLO PATOGENO - Il ruolo come vettore di patogeni per
l’uomo e per gli animali domestici è poco conosciuto.
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Argas (Carios) vespertilionis 33

HABITAT - La specie si rinviene
sugli ospiti e negli ambienti da
essi frequentati, non solo grotte e
cavità, ma anche ruderi, cavità di
alberi, solai, ecc.

OSPITI - La specie è parassita
di chirotteri. I rinvenimenti
registrati sull'uomo sono ritenu-
ti accidentali.

SEGNALAZIONI IN ITALIA 
La specie è stata segnalata in
diverse regioni dell'Italia setten-
trionale, centrale ed in Sicilia.
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Argas (Carios) vespertilionis34

Larva (modificato da Hoogstraal, 1958) Femmina - capitulum dorsale

Femmina - tarso

Femmina - habitus dorsale Femmina - capitulum ventrale

Femmina -  habitus ventrale
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Calendario della specie

Larve, ninfe,

adulti

Ornithodoros (Alectorobius) coniceps (Canestrini, 1890)36

BIOLOGIA - Specie endofila foleofila, polifasica e monotropa; la durata del
ciclo vitale è di un anno.

ATTIVITÀ - La specie è attiva dalla tarda primavera all'autunno.

RUOLO PATOGENO - Il ruolo come vettore di patogeni per
l’uomo e per gli animali domestici non è conosciuto.
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Ornithodoros (Alectorobius) coniceps 37

HABITAT - La specie si rinvie-
ne negli ambienti di nidificazio-
ne dei piccioni, talvolta insieme
a Argas reflexus, rispetto a cui
mostra però preferenze ecologi-
che diverse. 

OSPITI - La specie è parassita di
uccelli in tutti i suoi stadi di svi-
luppo; come Argas reflexus può
anche invadere le abitazioni, ma
non aggredisce l'uomo, ne' altri
mammiferi.

SEGNALAZIONI IN ITALIA
La specie è stata segnalata sia
nelle regioni settentrionali che
in quelle centro meridionali ed
in Sicilia.
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Ornithodoros (Alectorobius) coniceps38

Femmina - habitus dorsale Femmina - habitus ventrale

Larva  (modificato da Hoogstraal et al., 1979) Femmina - camerostoma
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Ornithodoros (Pavlovskiella) erraticus (Lucas, 1849)40

BIOLOGIA - Specie endofila foleofila, polifasica e monotropa; la durata del
ciclo vitale può essere, in condizioni ottimali, anche di soli cinque mesi.

ATTIVITÀ - In Starkoff (1958) sono segnalati ritrovamenti di adulti in ago-
sto. I dati sono tuttavia troppo scarsi per definire la fenologia della specie in
Italia.

Calendario della specie

RUOLO PATOGENO - La specie sembra coinvolta nella tra-
smissione di borrelie responsabili delle febbri ricorrenti. É rite-
nuta il principale vettore del virus delle peste suina africana
(ASFV - African Swine Fever Virus).
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Ornithodoros (Pavlovskiella) erraticus 41

HABITAT - La specie si rinvie-
ne sugli ospiti o all'interno delle
loro tane. A Pantelleria alcuni
esemplari sono stati rivenuti
sull’uomo all'interno di un dam-
muso.

OSPITI - La specie è parassita
di micromammiferi: è stata rin-
venuta su numerose specie di
roditori, nonchè su alcuni inset-
tivori. Attacca accidentalmente
anche l'uomo.

SEGNALAZIONI IN ITALIA
La specie è stata segnalata in
Italia una sola volta, presso
Grosseto, ma è stata rinvenuta
anche a Pantelleria (Iori, inedi-
to).
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Ornithodoros (Pavlovskiella) erraticus42

Larva  (modificato da Hoogstraal et al., 1981) Ninfa - camerostoma

Ninfa - habitus dorsale
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Ornithodoros (Alectorobius) maritimus (Vermeil & Marguet, 1967)44

BIOLOGIA - Specie endofila ipogea, polifasica e monotropa. I dettagli della
sua biologia sono poco conosciuti.

Calendario della specie

ATTIVITÀ - Tutti gli stadi sono attivi tra la tarda primavera e l'inizio dell'e-
state, in coincidenza con il periodo di nidificazione degli ospiti.

Larve, ninfe,

adulti

RUOLO PATOGENO - Il ruolo come vettore di patogeni per
l’uomo e per gli animali domestici è poco conosciuto.
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Ornithodoros (Alectorobius) maritimus 45

HABITAT - La specie si rinvie-
ne nelle fessure delle rocce e
sotto i sassi, in prossimità dei
nidi dei suoi ospiti.

OSPITI - La specie è parassita
di molti uccelli marini: Larus
spp., Sterna spp., Alca spp.
Aggredisce attivamente anche
l'uomo.

SEGNALAZIONI IN ITALIA
La specie è stata segnalata in
Italia nelle piccole isole circum-
sarde ed a Pianosa, nelle isole
Tremiti.
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Ornithodoros (Alectorobius) maritimus46

Larva  (modificato da Hoogstraal et al., 1976) Ninfa - habitus ventrale

Ninfa - habitus dorsale
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Exopalpiger trianguliceps Birula, 189548

Calendario della specie

BIOLOGIA - Specie strettamente endofila foleofila, trifasica e monotropa.
La durata del ciclo non è nota.

ATTIVITÀ - Le larve sono attive dall'autunno alla primavera. Le ninfe e pre-
sumibilmente anche gli adulti, sono attive nel corso dell'estate.

RUOLO PATOGENO - La specie è uno dei serbatoi silvestri di
Babesia microti, Borrelia burgdorferi s.l., Francisella tularensis,
Rickettsia slovaca, Coxiella burnetii e del virus del Louping Ill.

Larve

Ninfe, adulti
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Exopalpiger trianguliceps 49

HABITAT - La specie è più
abbondante in biotopi di monta-
gna, al disopra dei 1200 m slm.
Non sono rari tuttavia ritrova-
menti anche in ambienti di
media e bassa montagna, in aree
con dominanza di faggio, in
querceti e castagneti.

OSPITI - Parassita di numerose
specie di roditori e insettivori
soricidi. E. trianguliceps è stata
talvolta ritrovata anche su ricci,
talpe e occasionalmente sui pre-
datori di micromammiferi (volpi
e mustelidi).

SEGNALAZIONI IN ITALIA
Segnalazioni sparse riguardano
regioni dell'Italia settentrionale
e centrale. Il dato del Lazio è
inedito (Iori, dati personali).
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Exopalpiger trianguliceps50

Larva - capitulum
(modificato da Manilla e Iori, 1992)

Ninfa - capitulum

Ninfa - habitus Ninfa - coxae
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Ixodes ricinus (Linné, 1758)52

BIOLOGIA - Specie endo-esofila, trifasica e ditropa. La durata del ciclo vita-
le può variare da circa sei mesi, in laboratorio, a due-tre anni in natura, a
seconda della temperatura.

Calendario della specie

ATTIVITÀ - Le larve sono attive in primavera - inizio estate. Nelle regioni set-
tentrionali, in alcuni biotopi più freschi, si può verificare un picco secondario di
attività in autunno. Ninfe e adulti sono attivi da febbraio a novembre, con picco
massimo all'inizio dell'estate, tra maggio e luglio.

RUOLO PATOGENO - La specie è vettrice di una vasta gamma di agenti
patogeni, fra i quali ricordiamo nematodi: filarie del genere Dipetalonema;
protozoi: Babesia divergens, Theileria microti; batteri: Borrelia burgdorferi
s.l., Anaplasma phagocytophilum, Rickettsia helvetica,
Francisella tularensis; virus Flaviviridae responsabili della
encefalite da zecche (TBE).

Larve

Ninfe, adulti
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Ixodes ricinus 53

HABITAT - Specie dotata di
elevata plasticità ecologica,
trova il suo habitat d'elezione
nelle foreste mesofile di latifo-
glie decidue, a quote medie o
basse, ma è molto frequente
anche nella fascia ecotonale
bosco-prato/pascolo.

OSPITI - Specie a bassissima
specificità, può attaccare ospiti
molto diversi: mammiferi di
grande e piccola taglia, uccelli e
persino rettili. Attacca con gran-
de facilità anche l'uomo.

SEGNALAZIONI IN ITALIA
Segnalata in tutte le regioni ita-
liane. Le rare segnalazioni in
Sardegna sono da ascrivere,
secondo Manilla (1998) a
Ixodes gibbosus.
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Ixodes ricinus54

Larva - habitus Ninfa - habitus

Larva - capitulum ventrale

Femmina - habitus dorsale Maschio - habitus dorsale

Ninfa - capitulum ventrale
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Ixodes ricinus 55

Femmina - coxa I Maschio - coxa I

Femmina - capitulum dorsale Maschio - capitulum dorsale

Femmina - ipostoma Maschio - capitulum ventrale
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Ixodes acuminatus Neumann, 190156

BIOLOGIA - Specie endofila foleofila, trifasica e monotropa o mono-ditropa.
I dettagli della biologia della specie sono praticamente sconosciuti.

ATTIVITÀ - In Starkoff (1958) sono segnalati ritrovamenti di adulti da
marzo a dicembre. I dati sono tuttavia troppo scarsi per definire la fenologia
della specie in Italia.

Calendario della specie

RUOLO PATOGENO - La specie è vettrice di Francisella
tularensis e può trasmettere Coxiella burnetii; inoltre è uno dei
serbatoi di Borrelia burgdorferi s.l. in ambiente silvestre.
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Ixodes acuminatus 57

HABITAT - La specie è stretta-
mente legata ai suoi ospiti ed
alle loro tane, di norma in
ambiente forestale.

OSPITI - La specie è parassita
di micromammiferi, sia insetti-
vori che roditori. Gli adulti
sono rinvenuti spesso anche su
mustelidi. Raramente è stata
reperita anche sull'uomo.

SEGNALAZIONI IN ITALIA
La specie è segnalata, dal Nord al
Sud, in numerose regioni
dell'Italia peninsulare.

argas def  7-03-2005  17:33  Pagina 57



Ixodes acuminatus58

Larva - ipostoma e coxa I
(modificato da Morel e Perez, 1977)

Ninfa - habitus

Ninfa - capitulum dorsale Ninfa - auriculae

Femmina - habitus dorsale Maschio - habitus dorsale
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Ixodes acuminatus 59

Femmina - capitulum dorsale Maschio - capitulum dorsale

Femmina - ipostoma Maschio - capitulum ventrale

Femmina - coxae Maschio - coxae
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Ixodes gibbosus Nuttall, 191660

BIOLOGIA - Specie esofila, trifasica e monotropa. La durata del ciclo è di
uno - due anni.

ATTIVITÀ - Ixodes gibbosus è specie ad attività autunno-primaverile, con
massimo nei mesi invernali.

Calendario della specie

Larve, ninfe,

adulti

RUOLO PATOGENO - Il ruolo come vettore di patogeni è
poco conosciuto. La specie è in grado di causare paralisi da
zecche.
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Ixodes gibbosus 61

HABITAT - Si rinviene in
ambienti di macchia mediterra-
nea.

OSPITI - Questa zecca parassita
di preferenza animali domestici
d'allevamento: in particolare
caprini, ma anche ovini, bovini
ed equini. Documentata la sua
presenza anche sull'uomo.

SEGNALAZIONI IN ITALIA
La specie è stata segnalata nelle
regioni dell'Italia meridionale e
nelle isole.
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Ixodes gibbosus62

Ninfa - habitus Ninfa - capitulum

Larva - tarsi (modificato da Saratsiotis, 1970) Ninfa - tarsi II - IV

Maschio - tarsi (modificato da Saratsiotis, 1970) Femmina - tarso
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Ixodes ventalloi Gil Collado, 193664

BIOLOGIA - Specie endofila foleofila, trifasica e monotropa. La durata del
ciclo non è nota con precisione.

Calendario della specie

ATTIVITÀ - L'attività delle larve si svolge dalla primavera all'autunno; quel-
la degli adulti si svolge nel periodo autunno-invernale, da settembre a feb-
braio (dati relativi al Nord Africa).

Larve, ninfe

Adulti

RUOLO PATOGENO - Il ruolo come vettore di patogeni è
poco conosciuto.

argas def  7-03-2005  17:34  Pagina 64



Ixodes ventalloi 65

HABITAT - La specie si rinvie-
ne sugli ospiti e nelle loro tane,
tipicamente poste in zone aper-
te, ricche di bassi cespugli, mac-
chia o gariga.

OSPITI - L'ospite d'elezione di
questa specie è il coniglio sel-
vatico; talvolta si rinviene sui
mustelidi e su altri predatori
dei conigli.

SEGNALAZIONI IN ITALIA
Le segnalazioni italiane sono
piuttosto recenti e riguardano
solo Abruzzo e Basilicata.
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Femmina - habitus dorsale Femmina - capitulum dorsale

Femmina - capitulum ventrale Femmina - palpo ventrale

Ixodes ventalloi66

Ninfa - coxa I Ninfa - capitulum
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Ixodes festai Tonelli Rondelli, 193668

BIOLOGIA - Non sono disponibili dati affidabili sulla sua biologia.

ATTIVITÀ - I dati disponibili non consentono di ipotizzare alcun tipo di
fenologia.

Calendario della specie

?

RUOLO PATOGENO - Il ruolo patogeno è sconosciuto.
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Ixodes festai 69

HABITAT - Non ben conosciu-
to. Si suppone che la specie viva
in ambienti simili a quelli di
Scaphixodes frontalis.

OSPITI - La specie è stata rin-
venuta su uccelli terricoli: tordi
e fagiani.

SEGNALAZIONI IN ITALIA
In Italia è stata rinvenuta a
Ventotene e Montecristo in
occasione di campagne di ina-
nellamento di uccelli migratori.
(Al momento di andare in stampa i colle-
ghi C. Contini e C. Palmas comunicano di
avere in corso di pubblicazione la descri-
zione del maschio di Ixodes festai, reperito
in copula con la femmina cospecifica. Il
taxon deve essere quindi considerato pre-
sente anche in Sardegna).
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Ixodes festai 70

Femmina - scudo dorsale Femmina - capitulum dorsale

Femmina - capitulum ventrale Femmina  - palpo

Femmina - solco anale Femmina - coxae
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Pholeoixodes hexagonus (Leach, 1815)72

BIOLOGIA - Specie endofila foleofila, trifasica e monotropa o mono-ditro-
pa. La durata del ciclo vitale può variare considerevolmente: in laboratorio
può svolgersi in tre-sei mesi, mentre in natura dura circa tre anni.

Calendario della specie

ATTIVITÀ - Le larve sono in attività tutto l'anno, con massimo tra aprile
e giugno; gli adulti sono attivi da marzo a ottobre (dati riferiti alla penisola
iberica).

Larve

Adulti

RUOLO PATOGENO - Riconosciuto vettore di alcune
rickettsiae, inoltre è uno dei serbatoi di Borrelia burgdorferi
s.l. in ambiente silvestre.
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Pholeoixodes hexagonus 73

HABITAT - La specie si rinvie-
ne in zone fresche e temperate,
sia in ambienti agricoli che fore-
stali, sui suoi ospiti e nelle loro
tane.

OSPITI - La specificità per l'o-
spite è piuttosto bassa: possono
essere parassitati roditori, inset-
tivori e carnivori, purchè le con-
dizioni delle loro tane siano
adatte al completamento del
ciclo. Può aggredire anche l'uo-
mo.

SEGNALAZIONI IN ITALIA
La specie è stata segnalata in
tutte le regioni italiane.
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Pholeoixodes hexagonus74

Larva - habitus Ninfa - habitus

Larva - capitulum Ninfa - capitulum

Larva - coxa I Ninfa - coxae I - II
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Pholeoixodes hexagonus 75

Femmina - coxae Maschio - coxae

Femmina - habitus dorsale Maschio - habitus dorsale

Femmina - capitulum dorsale Maschio - capitulum dorsale
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Pholeoixodes arboricola (Schultze & Schlottke, 1929)76

BIOLOGIA - Specie endofila nidicola, trifasica e monotropa. Attiva in tutti
gli stadi durante la nidificazione dell'ospite; entra in diapausa quando il nido
viene abbandonato.

Calendario della specie

ATTIVITÀ - I periodi di attività sono correlati alla specie ospite.

RUOLO PATOGENO - Il ruolo patogeno è sconosciuto.
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Pholeoixodes arboricola 77

HABITAT - La specie si rinvie-
ne in prossimità dei nidi o dei
rifugi degli ospiti, talvolta nelle
cavità degli alberi o nelle fessu-
re di rocce.

OSPITI - Parassita di uccelli
con bassa specificità per l'ospi-
te: essa parassita strigiformi,
numerosi passeriformi e talvolta
piciformi.

SEGNALAZIONI IN ITALIA
In Italia, la specie è stata segna-
lata solo sul Gran Sasso.
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Larva - habitus Ninfa - coxae e capitulum
(modificato da Morel e Perez, 1973)

Larva - scudo dorsale e capitulum Ninfa - capitulum

Larva - coxa I Femmina - capitulum dorsale (da Cordas et al., 1993)

Pholeoixodes arboricola78
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Pholeoixodes canisuga Johnston, 194980

BIOLOGIA - Specie endofila, trifasica e monotropa. La durata del ciclo bio-
logico varia da uno a tre anni. 

Calendario della specie

ATTIVITÀ - La specie è attiva tutto l'anno salvo che nei mesi più caldi.

Larve, ninfe,

adulti

RUOLO PATOGENO - Il ruolo patogeno è poco conosciuto.
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Pholeoixodes canisuga 81

HABITAT - La specie si rinviene
quasi esclusivamente sugli ospiti,
o all'interno delle loro tane. E’
sempre strettamente legata all'am-
biente silvestre, per lo più in zone
a clima temperato.

OSPITI - La specie mostra una
specificità piuttosto elevata:
essa parassita solo poche specie
di mammiferi, con forte prefe-
renza per il tasso e la volpe.

SEGNALAZIONI IN ITALIA
La specie è stata segnalata nella
maggior parte delle regioni
dell'Italia settentrionale e cen-
trale, in particolare sul versante
tirrenico.
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Pholeoixodes canisuga82

Larva - habitus Ninfa - scudo dorsale e capitulum

Larva - scudo dorsale e capitulum Ninfa - coxa I

Larva - capitulum dorsale Ninfa - capitulum dorsale
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Pholeoixodes canisuga 83

Femmina - scudo dorsale

Femmina - capitulum dorsale

Femmina - coxae
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Scaphixodes frontalis (Panzer, 1795)84

BIOLOGIA - Specie endofila nidicola, trifasica e monotropa. Altri dettagli
del ciclo biologico non sono completamente conosciuti. 

ATTIVITÀ - Starkoff (1958) segnala il ritrovamento di adulti in dicembre,
ma la fenologia della specie è sconosciuta.

Calendario della specie

RUOLO PATOGENO - Il ruolo patogeno è sconosciuto.
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Scaphixodes frontalis 85

HABITAT - La specie è stata
rinvenuta con maggior frequen-
za in aree cespugliose, fra gli
strati più bassi della vegetazio-
ne, su terreni ricoperti da una
coltre di foglie e humus.

OSPITI - La specie parassita
numerose specie di uccelli,
soprattutto passeriformi, ma
anche piciformi, galliformi e
caradriformi.

SEGNALAZIONI IN ITALIA
La specie, facilmente trasportata
dagli uccelli nelle migrazioni, è
stata segnalata in gran parte
dell'Italia.
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Scaphixodes frontalis86

Larva - habitus Ninfa - habitus

Larva - capitulum Ninfa - capitulum

Femmina - habitus dorsale Maschio - habitus dorsale
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Scaphixodes frontalis 87

Femmina - coxae Maschio - scudi ventrali

Femmina - capitulum dorsale Maschio - capitulum dorsale

Maschio - capitulum ventrale
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Scaphixodes caledonicus Nuttall, 191088

BIOLOGIA - Specie endofila nidicola, trifasica e, forse, monotropa; la sua
bioecologia è poco conosciuta, probabilmente simile a quella di Ornithodoros
maritimus. Tutti gli stadi sono attivi durante il periodo di nidificazione degli
ospiti. Con l'abbandono dei nidi le zecche entrano in diapausa nelle cavità
delle rocce circostanti.

ATTIVITÀ - I periodi di attività sono correlati alla specie ospite.

Calendario della specie

RUOLO PATOGENO - Il ruolo patogeno è sconosciuto.

argas def  7-03-2005  17:35  Pagina 88



Scaphixodes caledonicus 89

HABITAT - Zone pietrose e
rocciose ove sia possibile la
nidificazione degli ospiti abitua-
li: scogli, balze, pendii prospi-
centi il mare, vecchi edifici in
pietra in vicinanza di raccolte
d'acqua.

OSPITI - La specie è parassita
di diversi uccelli: columbiformi,
procellariformi, apodiformi e
passeriformi.

SEGNALAZIONI IN ITALIA
La specie è stata segnalata in
Sardegna, nei dintorni di
Alghero (Manilla, 1992).
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Scaphixodes caledonicus90

Ninfa - habitus Ninfa - capitulum

Ninfa - scudo dorsale Ninfa - trocanteri
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Scaphixodes caledonicus 91

Femmina - habitus ventrale Femmina - scudo dorsale

Femmina - capitulum dorsale Femmina - capitulum ventrale
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Eschatocephalus vespertilionis C.L. Koch, 184492

BIOLOGIA - Specie endofila troglobia, trifasica e monotropa; dopo il pasto
queste zecche non si lasciano cadere al suolo, ma si portano sulle pareti delle
grotte.

ATTIVITÀ - I periodi di attività sono correlati alla specie ospite. Il massimo
dell'attività per ninfe e adulti sembra verificarsi in autunno e inverno, durante
l'ibernazione degli ospiti.

Calendario della specie

RUOLO PATOGENO - Il ruolo patogeno è sconosciuto anche
se la specie sembrerebbe coinvolta nella trasmissione di alcuni
virus.

Ninfe, adulti
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Eschatocephalus vespertilionis 93

HABITAT - La specie vive pres-
sochè esclusivamente in caver-
ne, in ambiente buio e non ven-
tilato.

OSPITI - La specie è parassita
di numerose specie di microchi-
rotteri.

SEGNALAZIONI IN ITALIA
La specie è stata segnalata in
gran parte dell'Italia, con l'ecce-
zione di alcune regioni meridio-
nali e della Sicilia.
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Eschatocephalus vespertilionis 94

Larva - habitus Ninfa - scudo dorsale

Larva - capitulum Ninfa - capitulum

Femmina - habitus ventrale Maschio - habitus ventrale
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Eschatocephalus vespertilionis 95

Femmina - capitulum dorsale
(da Cordas et al., 1993)

Maschio - capitulum dorsale

Femmina - capitulum ventrale Maschio - capitulum ventrale

Maschio - habitus dorsale Maschio - organo di Haller
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Eschatocephalus simplex Neumann, 190696

BIOLOGIA - Specie endofila troglobia, trifasica e monotropa; altri dettagli
del ciclo biologico sono poco conosciuti, probabilmente simili a quelli di
Eschatocephalus vespertilionis.

ATTIVITÀ - In Italia è stato ritrovato un solo esemplare di questa specie, in
genere di difficile rinvenimento.

Calendario della specie

RUOLO PATOGENO - Il ruolo patogeno è sconosciuto.
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Eschatocephalus simplex 97

HABITAT - Questa zecca vive
pressochè esclusivamente in
caverne, in ambiente buio e non
ventilato.

OSPITI - La specie è parassita
di microchirotteri, apparente-
mente con forte specificità per
Miniopterus.

SEGNALAZIONI IN ITALIA
La specie è stata segnalata in
Italia una sola volta, in Sardegna
(provincia di Sassari).
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Eschatocephalus simplex98

Larva - capitulum

disegni modificati da Arthur, 1956

Ninfa - capitulum

Femmina - capitulum dorsale Maschio - capitulum dorsale
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Haemaphysalis (Haemaphysalis) concinna C.L. Koch, 1844100

BIOLOGIA - Specie esofila, trifasica e ditropa. La durata del ciclo biologico
varia in relazione all'andamento climatico ed all'area considerata; mediamen-
te è di due-tre anni.

ATTIVITÀ - Le larve sono attive in primavera, con un periodo secondario di
attività a fine estate; gli adulti sono attivi in tarda primavera (dati riferiti
all'Italia centrale).

Calendario della specie

Larve, ninfe

Adulti

RUOLO PATOGENO - La specie è risultata vettrice di Brucella
bovis, B. melitensis, Francisella tularensis, Listeria monocytoge-
nes e Rickettsia sibirica.
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Haemaphysalis (Haemaphysalis) concinna 101

HABITAT - La specie si rinvie-
ne in biotopi molto vari. In
Italia è associata ad aree bosco-
se con farnia o con pino dome-
stico e con sottobosco tipico
della macchia mediterranea.

OSPITI - Gli immaturi predili-
gono gli uccelli passeriformi ma
si ritrovano anche su piccoli
mammiferi: insettivori e rodito-
ri. Gli adulti parassitano preva-
lentemente artiodattili di media
e grossa taglia.

SEGNALAZIONI IN ITALIA
La specie è stata segnalata in
alcune regioni dell'Italia setten-
trionale e nel Lazio.
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Haemaphysalis (Haemaphysalis) concinna 102

Larva - habitus Ninfa - habitus

Larva - capitulum Ninfa - capitulum
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Haemaphysalis (Haemaphysalis) concinna 103

Femmina - capitulum dorsale Maschio - capitulum dorsale

Femmina - capitulum ventrale Maschio - capitulum ventrale

Femmina - habitus dorsale Maschio - habitus dorsale
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Haemaphysalis (Rhipistoma) erinacei Pavesi, 1884104

BIOLOGIA - Specie endofila foleofila, trifasica e monotropa. L'intero ciclo
biologico può completarsi in circa otto mesi.

ATTIVITÀ - Gli stadi immaturi (larve e ninfe) presentano maggiore attività
in gennaio, poi in primavera e in ottobre. Gli adulti sono maggiormente attivi
in primavera (dati riferiti al nord-Africa, Hoogstraal, 1955).

Calendario della specie

Larve, ninfe

Adulti

RUOLO PATOGENO - Il ruolo patogeno è sconosciuto.
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Haemaphysalis (Rhipistoma) erinacei 105

HABITAT - Ambienti con
discreta umidità relativa. Le
tane degli ospiti devono essere
prossime a raccolte d'acqua, a
fiumi o al litorale marino.

OSPITI - In Europa la specie è
strettamente associata al riccio;
viene occasionalmente rinvenu-
ta anche sui suoi predatori.

SEGNALAZIONI IN ITALIA
La specie è stata segnalata in
Puglia.
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Haemaphysalis (Rhipistoma) erinacei 106

Femmina - capitulum dorsale Maschio - capitulum dorsale

Femmina - capitulum ventrale Maschio - capitulum ventrale

Femmina - habitus dorsale Maschio - habitus dorsale
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Haemaphysalis (Allocerea) inermis Birula, 1895108

BIOLOGIA - Specie esofila, ditropa. Il ciclo biologico si completa in un
tempo di sei - sedici mesi.

ATTIVITÀ - Gli stadi immaturi (larve e ninfe) sono attivi dalla tarda prima-
vera all'autunno; gli adulti durante il periodo autunno-inverno fino alla pri-
mavera.

Calendario della specie

Larve, ninfe

Adulti

RUOLO PATOGENO - La specie è in grado di albergare
Rickettsia slovaca, Coxiella burnetii ed il virus della Tick Borne
Encephalitis (TBE).
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Haemaphysalis (Allocerea) inermis 109

HABITAT - In prevalenza bioto-
pi a bioclima submediterraneo o
mesomediterraneo. In Italia la
specie è stata rinvenuta soprat-
tutto in aree submontane, carat-
terizzate dalla presenza di cerro
misto a farnetto e sottobosco
con rovo, biancospino e agrifo-
glio.

OSPITI - Le larve attaccano
lacertidi, uccelli terricoli, piccoli
roditori e insettivori. Le ninfe
possono parassitare gli stessi
ospiti delle larve, oppure quelli
degli adulti, cioè mammiferi di
media e grossa taglia: volpi, cin-
ghiali, daini, cervi e anche bovi-
ni e ovini.

SEGNALAZIONI IN ITALIA
Segnalazioni sparse nell'Italia
peninsulare, dall'Emilia Roma-
gna alla Puglia.
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Haemaphysalis (Allocerea) inermis110

Larva - capitulum (modificato da Hoogstraal, 1961) Ninfa - capitulum (modificato da Hoogstraal, 1961)

Femmina - habitus dorsale Maschio - habitus dorsale

Femmina - capitulum dorsale Maschio - capitulum dorsale
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Haemaphysalis (Segalia) parva (Neumann, 1897)112

BIOLOGIA - Specie esofila, trifasica, ditropa. In laboratorio il ciclo può
completarsi in quarantacinque - settanta giorni; in natura può durare fino a
due anni.

ATTIVITÀ - Gli stadi immaturi (larve e ninfe) sono attivi in estate; gli adulti
dall'autunno alla primavera.

Calendario della specie

Larve, ninfe

Adulti

RUOLO PATOGENO - Il ruolo patogeno è poco conosciuto.
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Haemaphysalis (Segalia) parva 113

HABITAT - Ambienti piuttosto
asciutti e con scarsa vegetazio-
ne.

OSPITI - Gli immaturi parassi-
tano uccelli terricoli ma anche
insettivori e roditori. Gli adulti
attaccano erbivori domestici e
selvatici di media e grossa taglia.
Sporadici rinvenimenti segnalati
anche su carnivori. La specie è
stata ritrovata anche sull'uomo.

SEGNALAZIONI IN ITALIA
Regioni italiane del versante tir-
renico e dell'Adriatico centrale
e Sardegna.
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Ninfa - capitulum dorsale Maschio - habitus dorsale

Femmina - capitulum dorsale Maschio - capitulum dorsale

Haemaphysalis (Segalia) parva114
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Femmina - capitulum ventrale Maschio - capitulum ventrale

Femmina - coxae Maschio - coxae 

Haemaphysalis (Segalia) parva 115
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Haemaphysalis (Aboimisalis) punctata (Canestrini & Fanzago, 1877)116

BIOLOGIA - Specie esofila, trifasica, ditropa. Il ciclo biologico si completa,
a seconda dell'andamento climatico e del periodo dell'anno, in  tre - otto mesi
o dieci - quattordici mesi.

ATTIVITÀ - Gli stadi immaturi (larve e ninfe) sono attivi durante l'estate.
L'attività degli adulti, nelle aree a clima temperato, presenta un picco in pri-
mavera e uno in autunno.

Calendario della specie

Larve, ninfe

Adulti

RUOLO PATOGENO - La specie è imputata come vettore di protozoi:
Babesia major,  B. motasi, Theileria mutans, T. ovis, T. sergenti,
T. recondita; batteri: Francisella tularensis, Coxiella burnetii,
Rickettsia sibirica, R. slovaca. È in grado di trasmettere il virus
BHA (Bhanja virus) e di provocare paralisi da zecche.
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Haemaphysalis (Aboimisalis) punctata 117

HABITAT - Terreni calcarei e
relativamente aridi, con bosco
ceduo e macchia arbustiva.

OSPITI - Uccelli terricoli, ma
anche falconiformi e piccoli
mammiferi per gli immaturi. Gli
adulti attaccano mammiferi di
media e grossa taglia, selvatici e
domestici, erbivori ma anche car-
nivori e talvolta anche l'uomo.

SEGNALAZIONI IN ITALIA
La specie è stata segnalata in
quasi tutte le regioni italiane.
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Haemaphysalis (Aboimisalis) punctata118

Larva - habitus Larva - capitulum ventrale

Larva - capitulum dorsale Ninfa - capitulum dorsale

Femmina - capitulum dorsale
(modificato da Pomerantsev, 1950) Maschio - capitulum dorsale
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Haemaphysalis (Aboimisalis) punctata 119

Femmina - capitulum ventrale

Maschio - spina su coxa IV

Maschio - capitulum ventrale
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Haemaphysalis (Herpetobia) sulcata Canestrini & Fanzago, 1877120

BIOLOGIA - Specie esofila, xerofila, trifasica, ditropa; il ciclo biologico
viene completato presumibilmente in tempi molto brevi: due mesi - due mesi
e mezzo.

ATTIVITÀ - Gli stadi immaturi (larve e ninfe) sono attivi in estate. Gli adulti
sono attivi in prevalenza dall'autunno alla primavera.

Calendario della specie

Larve, ninfe

Adulti

RUOLO PATOGENO - Il ruolo patogeno è poco noto anche se
la specie sembrerebbe coinvolta nella trasmissione di Theileria
annulata, Anaplasma ovis e forse del virus BHA (Bhanja).

argas def  7-03-2005  17:36  Pagina 120



Haemaphysalis (Herpetobia) sulcata 121

HABITAT - La specie è adattata
a biotopi relativamente aridi,
semidesertici o a steppa, con
macchia arbustiva o bosco
ceduo.

OSPITI - Gli immaturi parassi-
tano abitualmente retti l i  e
uccelli; gli adulti si rinvengono
in prevalenza su ovini, caprini,
equini e bovini.

SEGNALAZIONI IN ITALIA
La specie è stata segnalata in
molte regioni dell'Italia penin-
sulare e nelle isole maggiori,
sostanzialmente quindi in tutte
le regioni che affacciano al mare
con aree a clima schiettamente
mediterraneo.
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Haemaphysalis (Herpetobia) sulcata122

Femmina - scudo dorsale

Larva - capitulum dorsale e scudo
(modificato da Hoogstraal et al., 1981)

Ninfa - capitulum dorsale
(modificato da Hoogstraal et al., 1981)
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Maschio - habitus ventraleFemmina - spina su coxa IV

Haemaphysalis (Herpetobia) sulcata 123

Femmina - capitulum dorsale Femmina - capitulum ventrale

argas def  7-03-2005  17:36  Pagina 123



Hyalomma (Hyalomma) marginatum C.L. Koch, 1844124

Le due sottospecie segnalate in Italia: H. marginatum marginatum e H. mar-
ginatum rufipes presentano caratteristiche biologiche ed ecologiche pratica-
mente identiche.

BIOLOGIA - Specie endo-esofila, di-trifasica, mono-ditropa. La durata del-
l'intero ciclo biologico può variare da quattro mesi a circa un anno.

ATTIVITÀ - Gli adulti sono attivi dalla primavera all'autunno.

Calendario della specie

RUOLO PATOGENO - Vettore di Babesia equi, Theileria
annulata, Nuttallia equi, Coxiella burnetii. Alcune sottospecie
sono imputate nella trasmissione di virus delle febbri emorragi-
che, come il virus della febbre di Crimea - Congo (CCHF).

Adulti
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Hyalomma (Hyalomma) marginatum 125

HABITAT - Specie con elevata
plasticità ecologica, può essere
rinvenuta in ambienti molto
diversi: pascoli aridi o umidi, di
bassa, media e alta montagna,
macchia mediterranea, ecc.

OSPITI - Gli immaturi possono
parassitare una vasta gamma di
ospiti che comprende piccoli
mammiferi e uccelli. Gli adulti
preferiscono mammiferi artio-
dattili e perissodattili ma posso-
no attaccare anche l’uomo.

SEGNALAZIONI IN ITALIA
Le segnalazioni riguardano pra-
ticamente tutta l'Italia, ma la
specie appare più frequente
nelle regioni meridionali. In
Sicilia sono state segnalate
entrambe le sottospecie.
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Hyalomma (Hyalomma) marginatum126

Femmina - habitus dorsale Maschio - scudo dorsale

Femmina - apertura genitale Maschio - habitus ventrale

Femmina - capitulum dorsale Maschio - capitulum dorsale
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Hyalomma (Hyalomma) detritum Schulze, 1919128

La sottospecie H.detritum scupense, segnalata una sola volta in Italia, è
monofasica e ha durata del ciclo biologico più breve di quello della sottospe-
cie nominale.

BIOLOGIA - Specie esofila, difasica, monotropa. La durata del ciclo varia da
quattro a dodici mesi.

ATTIVITÀ - Gli adulti sono attivi nei mesi estivi, con massimo in luglio e
agosto.

Calendario della specie

RUOLO PATOGENO - Vettore di Theileria annulata,
Anaplasma bovis e Nuttallia equi.

Adulti
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Hyalomma (Hyalomma) detritum 129

HABITAT - Zone a pascolo
semidesertico e stepposo di
bassa o media altitudine.

OSPITI - Gli ospiti d'elezione
di questa specie sono gli ungula-
ti di media e grande taglia: bovi-
ni, equini, ovini e suini.

SEGNALAZIONI IN ITALIA
La specie è stata segnalata in
Italia centro meridionale e nelle
grandi isole. In Puglia sono
state rinvenute entrambe le sot-
tospecie.
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Hyalomma (Hyalomma) detritum130

Femmina - habitus ventrale Maschio - habitus dorsale

Femmina -  capitulum ventrale Maschio - capitulum dorsale

Femmina - apertura genitale Maschio - scudi ventrali
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Hyalomma (Hyalomma) excavatum C.L. Koch, 1844132

ATTIVITÀ - In Italia la specie è in attività da marzo a ottobre, con sovrappo-
sizione di generazioni.

Calendario della specie

RUOLO PATOGENO - Vettore di Theileria annulata, T. parva,
Babesia equi e B. ovis.

Adulti

BIOLOGIA - Specie esofila, termofila e xerofila, trifasica e ditropa. Il ciclo
biologico si completa in due - cinque mesi.
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Hyalomma (Hyalomma) excavatum 133

HABITAT - Aree con vegetazio-
ne xerofitica della macchia
mediterranea.

OSPITI - Gli immaturi parassi-
tano insettivori, roditori, lago-
morfi e uccelli terricoli. Gli
adulti preferiscono erbivori:
equini, bovini e ovini, ma pos-
sono essere rinvenuti anche su
cani e lepri. La specie può attac-
care anche l'uomo.

SEGNALAZIONI IN ITALIA
La specie è stata segnalata in
Lazio, Calabria ed in alcune
isole minori.
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Hyalomma (Hyalomma) excavatum134

Femmina - habitus dorsale Maschio - habitus dorsale

Femmina - capitulum dorsale Maschio - capitulum dorsale

Femmina - apertura genitale Maschio - scudi ventrali
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Hyalomma (Hyalomma) lusitanicum (C.L. Koch, 1844)136

BIOLOGIA - Specie trifasica e ditropa. Altri dettagli del ciclo biologico non
sono noti.

ATTIVITÀ - Gli adulti sono attivi prevalentemente nei mesi estivi con massi-
mo in giugno - agosto.

Calendario della specie

RUOLO PATOGENO - La specie risulta vettrice di Theileria
annulata.

Adulti
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Hyalomma  (Hyalomma) lusitanicum 137

HABITAT - Aree con vegetazio-
ne xerofitica della macchia
mediterranea.

OSPITI - Lagomorfi e roditori
miomorfi sono gli ospiti più fre-
quenti per gli immaturi; i bovini
sono invece gli ospiti preferiti
degli adulti che si rinvengono,
però, anche su ovini, equini e
suini. 

SEGNALAZIONI IN ITALIA
La specie è stata segnalata nelle
regioni del litorale tirrenico dalla
Toscana alla Sicilia, in Sardegna
e in Puglia.
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Hyalomma  (Hyalomma) lusitanicum138

Femmina - habitus ventrale Maschio - habitus ventrale

Femmina - apertura genitale Maschio - habitus dorsale
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Hyalomma (Hyalommasta) aegyptium (Linné, 1758)140

BIOLOGIA - Specie esofila, xerofila e termofila, trifasica, generalmente
mono o ditropa. Altri dettagli del ciclo biologico non sono noti.

ATTIVITÀ - Gli adulti sono attivi nei mesi primaverili.

Calendario della specie

RUOLO PATOGENO - La specie è vettrice, nei confronti
delle tartarughe, suoi ospiti abituali, di Hepatozoon mauritani-
cum. 

Adulti
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Hyalomma (Hyalommasta) aegyptium 141

HABITAT - La specie si rinvie-
ne negli ambienti frequentati
dai suoi ospiti, cioè tendenzial-
mente ambienti asciutti in area
mediterranea, dal mare alla col-
lina.

OSPITI - La specie ha buona
specificità parassitaria per le
tartarughe terrestri del genere
Testudo. Gli immaturi possono
usare come ospiti vicarianti
alcuni insettivori (riccio), rodi-
tori miomorfi e uccelli terricoli.

SEGNALAZIONI IN ITALIA
La specie è stata segnalata in
numerose regioni dell'Italia cen-
tro meridionale. Per Toscana,
Sicilia, Calabria sono noti solo
ritrovamenti di immaturi, reperiti
su uccelli terricoli e di passo.

argas def  7-03-2005  17:37  Pagina 141



Hyalomma (Hyalommasta) aegyptium142

Femmina - habitus ventrale Maschio - habitus ventrale

Femmina - apertura genitale Maschio - habitus dorsale
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Dermacentor marginatus (Sulzer, 1776)144

BIOLOGIA - Specie esofila, xerofila, trifasica, ditropa. Il ciclo biologico
si completa, a seconda dell'andamento climatico e del periodo dell'anno, in
1,5 - 6,5 mesi.

ATTIVITÀ - Gli stadi immaturi (larve e ninfe) sono attivi in estate, da
giugno a settembre-ottobre. Gli adulti sono attivi dall'autunno alla primavera.

Calendario della specie

Larve, ninfe

Adulti

RUOLO PATOGENO - La specie è considerata vettrice di svariati agenti
patogeni: Nuttallia equi, Babesia caballi, B. equi, B. canis,
Rickettsia sibirica, R. conorii, R. slovaca, Coxiella burnetii,
Anaplasma ovis e virus delle febbri emorragiche OHF (Omsk
Hemorrhagic Fever).
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Dermacentor marginatus 145

HABITAT - Querceti aperti,
aree arbustive, steppose e
pascoli di media ed alta monta-
gna.

OSPITI - Gli immaturi parassi-
tano piccoli mammiferi (insetti-
vori, roditori miomorfi) e talvol-
ta uccelli. Gli adulti si rinvengo-
no su artiodattili e perissodatti-
li, nonchè su canidi. Può attac-
care anche l'uomo.

SEGNALAZIONI IN ITALIA
La specie è stata segnalata su
quasi tutto il territorio naziona-
le.
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Dermacentor marginatus146

Larva - habitus Larva - tarso I

Ninfa - habitus Ninfa - tarso I

Femmina - habitus dorsale Maschio - habitus dorsale
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Dermacentor marginatus 147

Femmina - habitus ventrale Maschio - habitus ventrale

Femmina - capitulum dorsale Maschio - capitulum dorsale

Femmina - capitulum ventrale Maschio - capitulum ventrale
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Dermacentor reticulatus (Fabricius, 1794)148

BIOLOGIA - Specie endo-esofila, trifasica, ditropa. Il ciclo biologico si com-
pleta in 1,5-3 mesi.

ATTIVITÀ - Gli stadi immaturi (larve e ninfe) sono attivi in estate, da giugno
a settembre-ottobre. Gli adulti sono attivi dall'autunno alla primavera.

Calendario della specie

Larve, ninfe

Adulti

RUOLO PATOGENO - La specie è considerata vettrice di sva-
riati agenti patogeni, ma principalmente di babesie: Babesia
caballi, B. equi e B. canis.

argas def  7-03-2005  17:37  Pagina 148



Dermacentor reticulatus 149

HABITAT - Querceti con terre-
no coperto da detriti vegetali
che permettano il mantenimen-
to di una certa umidità, pascoli
e prati anche degradati, ma fre-
schi e relativamente umidi.

OSPITI - Gli immaturi parassi-
tano piccoli mammiferi (insetti-
vori, roditori miomorfi) e talvol-
ta uccelli. Gli adulti si rinvengo-
no su artiodattili e perissodatti-
li,  nonchè su canidi.

SEGNALAZIONI IN ITALIA
La specie è stata segnalata di
recente in Lombardia.

argas def  7-03-2005  17:37  Pagina 149



Dermacentor reticulatus150

Larva - habitus Ninfa - habitus

Larva - tarso I Ninfa - tarso I

Femmina - habitus dorsale Maschio - habitus dorsale
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Dermacentor reticulatus 151

Femmina - habitus ventrale Maschio - habitus ventrale

Femmina - capitulum dorsale Maschio - capitulum dorsale

Femmina - capitulum ventrale Maschio - capitulum ventrale
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Rhipicephalus (Digineus) bursa Canestrini & Fanzago, 1877152

BIOLOGIA - Specie difasica, monotropa. Il ciclo biologico si completa, a
seconda dell'andamento climatico, in quattro - sei mesi.

ATTIVITÀ - Gli stadi immaturi (larve e ninfe) sono attivi nei periodi con
clima non eccessivamente caldo e relativamente umido. Gli adulti mostrano
attività con andamento bimodale. Un primo picco si registra a fine giugno e
un secondo all'inizio di agosto.

Calendario della specie

Larve, ninfe

Adulti

RUOLO PATOGENO - La specie è una delle principali vettrici
di babesiosi ovina.
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Rhipicephalus (Digineus) bursa 153

HABITAT - Aree con vegetazio-
ne xerofitica, con querceti aper-
ti, oliveti e pinete.

OSPITI - Ungulati di media e
grande taglia, sia domestici che
selvatici: equini, ovini, bovini e
suini. Occasionalmente è stata
rinvenuta anche sull'uomo.

SEGNALAZIONI IN ITALIA
La specie è stata segnalata in
molte regioni dell'Italia penin-
sulare e nelle grandi isole.
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Larva repleta -  habitus Ninfa - habitus

Larva - margine scudo Ninfa - capitulum

Femmina - scudo dorsale Maschio - habitus dorsale

Rhipicephalus (Digineus) bursa154
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Rhipicephalus (Digineus) bursa 155

Femmina - capitulum dorsale

Femmina - apertura genitale Maschio - scudi ventrali

Femmina - peritrema Maschio - peritrema
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Rhipicephalus (Rhipicephalus) pusillus Gil Collado, 1938156

BIOLOGIA - Specie endofila, trifasica, monotropa. La durata del ciclo vitale
non è nota con precisione.

ATTIVITÀ - La specie è attiva sull'ospite tutto l'anno. Le larve hanno un
picco di attività sull'ospite da maggio ad ottobre; le ninfe da giugno a gen-
naio; gli adulti da febbraio ad agosto (dati riferiti al Marocco, Blanc e
Bruneau, 1958). 

Larve

Ninfe

Adulti

RUOLO PATOGENO - Il ruolo rivestito come vettore di pato-
geni è poco conosciuto; sembra in grado di veicolare Coxiella
burnetii, Rickettsia conorii ed il virus della Mixomatosi.

Calendario della specie
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Rhipicephalus (Rhipicephalus) pusillus 157

HABITAT - Aree con vegetazio-
ne xerofitica che costituisca il
biotopo favorevole agli ospiti di
elezione.

OSPITI - L' ospite d'elezione di
questa specie è il coniglio selva-
tico, ma rinvenimenti di R.
pusillus si verificano anche sui
predatori di leporidi.

SEGNALAZIONI IN ITALIA
La specie è stata segnalata in
Toscana, Sicilia, Sardegna,
regioni in cui il coniglio selvati-
co conta le colonie di maggiori
dimensioni.
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Rhipicephalus (Rhipicephalus) pusillus158

Ninfa - habitus Ninfa - capitulum dorsale

Ninfa - capitulum ventrale Femmina - occhi su scudo dorsale

Femmina - habitus ventrale Maschio - habitus ventrale
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Rhipicephalus (Rhipicephalus) pusillus 159

Femmina - capitulum dorsale Maschio - capitulum ventrale

Femmina - apertura genitale Maschio - scudi ventrali

Femmina - peritrema Maschio - peritrema
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Rhipicephalus (Rhipicephalus) sanguineus (Latreille, 1806)160

Calendario della specie

Larve, ninfe

Adulti

RUOLO PATOGENO - La specie è considerata vettrice di svariati agenti
patogeni: Hepatozoon canis, Babesia canis, Anaplasma margi-
nale, Ehrlichia canis, E. ewingi, Rickettsia conorii,
Dipetalonema grassii e D. reconditum.

BIOLOGIA - Specie endofila, trifasica, monotropa o mono-ditropa. Il ciclo
biologico si completa, a seconda delle aree geografiche e del periodo dell'an-
no, in 1,5-5 mesi.

ATTIVITÀ - Gli stadi immaturi (larve e ninfe) presentano un andamento
bimodale dell'attività  con massimi in primavera e fine estate. Gli adulti sono
attivi in primavera-inizio estate.
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Rhipicephalus (Rhipicephalus) sanguineus 161

HABITAT - Zecca di steppa
semidesertica della zona medi-
terraneo-sahariana; la forma
“domestica” prospera nei canili
e nei pressi dei ricoveri abituali
dell'ospite principale.

OSPITI - Gli ospiti di elezione
sono i canidi, ma R. sanguineus
è in grado di attaccare anche
un’ampia serie di mammiferi,
uomo compreso.

SEGNALAZIONI IN ITALIA
La specie è stata segnalata su
tutto il territorio nazionale.
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Larva - habitus Ninfa - habitus

Larva - capitulum dorsale Ninfa - capitulum dorsale 

Femmina - habitus dorsale Maschio - habitus dorsale

Rhipicephalus (Rhipicephalus) sanguineus162
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Rhipicephalus (Rhipicephalus) sanguineus 163

Femmina - capitulum dorsale Maschio - capitulum dorsale

Femmina - apertura genitale Maschio - scudi ventrali

Femmina - peritrema Maschio - peritrema
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Rhipicephalus (Rhipicephalus) turanicus Pomerantsev, 1940164

BIOLOGIA - Specie esofila, trifasica, ditropa. Il ciclo biologico si completa,
a seconda del periodo dell'anno, in due - sei mesi.

ATTIVITÀ - Gli immaturi (larve e ninfe) sono attivi durante la stagione esti-
va, da luglio a settembre. Gli adulti sono attivi in primavera, fino alla fine di
giugno.

Calendario della specie

Larve, ninfe

Adulti

RUOLO PATOGENO - La specie viene riconosciuta vettrice di
Babesia bigemina, B. ovis, B. equi, Rickettsia conorii.
Probabilmente è in grado di veicolare gli stessi patogeni di
R. sanguineus. 
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Rhipicephalus (Rhipicephalus) turanicus 165

HABITAT - La specie predilige
aree con vegetazione arbustiva e
strato erbaceo eterogeneo in
grado di garantire una relativa
umidità.

OSPITI - Gli immaturi si nutro-
no soprattutto su roditori men-
tre gli adulti parassitano ovini,
bovini, suini, canidi e, talvolta,
l'uomo.

SEGNALAZIONI IN ITALIA
La specie è stata segnalata in
numerose regioni dell'Italia cen-
tro meridionale, nelle isole mag-
giori e ad Ustica. Sono note inol-
tre anche segnalazioni in Liguria.
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Rhipicephalus (Rhipicephalus) turanicus166

Larva - habitus Larva - capitulum dorsale

Ninfa - habitus Ninfa - capitulum
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Rhipicephalus (Rhipicephalus) turanicus 167

Femmina - peritrema Maschio - peritrema

Femmina - bracci apertura genitale Maschio - scudi ventrali

Maschio - habitus Maschio - scudi ventrali
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Boophilus annulatus (Say, 1821)168

BIOLOGIA - Specie esofila, monofasica, monotropa. Il ciclo biologico si
completa, a seconda dell'andamento climatico e del periodo dell'anno, in 1,5-
4,5 mesi.

ATTIVITÀ - L'attività, per tutti gli stadi, è ininterrotta dalla primavera all'au-
tunno.

Calendario della specie

RUOLO PATOGENO - La specie risulta vettrice di Babesia
bigemina, B. bovis, B. divergens, Theileria annulata ed
Anaplasma marginale.

Larve, ninfe,

adulti
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Boophilus annulatus 169

HABITAT - Pascoli e ambienti
aperti di tipo steppico.

OSPITI - La specie è fortemen-
te associata ai bovini, anche se
può parassitare altri artiodattili
e perissodattili.

SEGNALAZIONI IN ITALIA
La specie è stata segnalata in
numerose regioni centrali e
meridionali e nelle grandi isole.
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Larva - habitus Ninfa repleta - habitus

Larva - capitulum Ninfa - capitulum

Boophilus annulatus 170
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Ninfa - scudo dorsale Maschio - habitus

Boophilus annulatus 171

Maschio - capitulum ventrale Maschio - scudi ventrali
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Chiavi 173

Le zecche sono Acari Ixodidi, animali appartenenti alla classe Arachnida della quale
fanno parte, tra gli altri, scorpioni, ragni e opilioni. 
Gli aracnidi sono artropodi caratterizzati dall’avere il corpo suddiviso, in modo talvol-
ta assai poco evidente, in due regioni: una anteriore, detta prosoma e una posteriore
detta opistosoma. Sul prosoma, che è la regione nella quale sono concentrate tutte le
appendici, si trovano oltre alle zampe, che negli adulti sono di norma quattro paia,
anche due paia di appendici caratteristiche: cheliceri e pedipalpi.

1. Corpo suddiviso in tre regioni principali: capo, torace, addome. Antenne presenti,
cheliceri assenti, presenza usuale di occhi composti e/o di ocelli. Appendici tora-
ciche costituite, negli adulti, da tre paia di zampe e due paia di ali, queste ultime
fortemente ridotte o secondariamente assenti in alcuni ectoparassiti specializzati.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hexapoda

– Corpo suddiviso in due regioni principali: prosoma e opistosoma o anche corpo
non suddiviso. Antenne assenti, cheliceri presenti, occhi composti assenti, ocelli
solitamente presenti. Appendici del prosoma costituite da quattro paia di zampe
negli adulti e tre paia nelle larve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arachnida

ARACHNIDA

1. Separazione fra prosoma e opistosoma evidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Araneae
– Separazione fra prosoma e opistosoma non evidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

2. Zampe allungate; segmentazione dell’opistosoma spesso riconoscibile . . . . Opiliones
– Zampe meno allungate, segmentazione dell’opistosoma per lo più non riconosci-

bile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Acarina

ACARINA 

1. Regione anteriore del prosoma trasformata in un segmento mobile (ipostoma)
provvisto di denti retroversi; stigmi respiratori aperti a livello delle coxae III o IV;
organo di Haller presente sul tarso del I paio di zampe . . . . . . . . . . . . . . Ixodida

– Regione anteriore del prosoma trasformata in un segmento (gnatostoma) sprovvi-
sto di denti retroversi; stigmi respiratori aperti dorsalmente, ventralmente (non a
livello delle coxae III o IV) o assenti; organo di Haller assente. . . . . . . . . . . . Acari
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IXODIDA

L’ordine Ixodida conta circa 900 specie in tutto il mondo raggruppate in tre sole
famiglie: Argasidae, Ixodidae e Nuttalliellidae, quest’ ultima famiglia è rappresentata
da una sola specie: Nuttalliella namaqua Bedford, 1931 segnalata esclusivamente in
Sud Africa. 
Argasidae e Ixodidae possono essere distinte in base a numerosi caratteri assai evi-
denti soprattutto negli stadi ninfali e negli adulti, primo tra tutti la presenza o meno
dello scudo dorsale chitinizzato da cui derivano i nomi popolari di zecche “dure”
(Ixodidae) e di zecche “molli” (Argasidae).

1. Cuticola relativamente sottile e morbida (cuoio), scudo dorsale assente, capitu-
lum in posizione ventrale o apicale e visibile dal dorso nelle larve; peritremi a
livello della coxa III, pulvilli presenti solo nelle larve . . . . . . . . . . . . . . Argasidae

– Cuticola relativamente dura e spessa, scudo dorsale presente, capitulum in posi-
zione apicale visibile dal dorso in tutti gli stadi, peritremi dietro la coxa IV, pulvil-
li presenti in tutti gli stadi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ixodidae

Determinazione degli stadi di sviluppo

Famiglia Argasidae    

1. Tre paia di zampe; capitulum anteriore; peritremi assenti, pulvilli presenti. . . . larva
– Quattro paia di zampe, capitulum ventrale; peritremi presenti, pulvilli assenti . . . . 2

2. Apertura genitale assente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ninfa
– Apertura genitale presente.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

3. Apertura genitale a fessura trasversa, più larga della base del capitulum. . . . femmina 
– Apertura genitale a semiluna, più stretta della base del capitulum . . . . . maschio

Famiglia Ixodidae

1. Tre paia di zampe; peritremi assenti. Superficie dorsale ricoperta dallo scudo solo
nella parte anteriore. Aree porose assenti. Apertura genitale assente . . . . . . . . larva

– Quattro paia di zampe; peritremi presenti. Superficie dorsale ricoperta dallo
scudo interamente o solo nella parte anteriore. Apertura genitale presente o assen-
te; aree porose presenti o assenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

2. Apertura genitale assente. Aree porose assenti. Superficie dorsale ricoperta dallo
scudo solo nella parte anteriore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ninfa

– Apertura genitale presente. Aree porose presenti o assenti. Superficie dorsale rico-
perta dallo scudo interamente o solo nella parte anteriore. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

3. Aree porose assenti. Superficie dorsale interamente ricoperta dallo scudo . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . maschio

– Aree porose presenti. Superficie dorsale ricoperta dallo scudo solo nella parte
anteriore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . femmina 
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Argasidae, determinazione delle specie

larve

A giudizio di molti acarologi non sono rilevabili caratteri morfologici sufficienti per
permettere la distinzione a livello generico degli stadi larvali di Ornithodoros e
Argas. La chiave che segue giunge pertanto direttamente alla determinazione a livel-
lo specifico.

1. Area squamosa assente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
– Area squamosa presente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2. Quattordici paia di setae dorsali corte, palpi corti, ipostoma corto, arrotondato
apicalmente, con tre file di denti 2/2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O. erraticus

– Corpo piriforme, base del capitulum prolungata anteriormente; ventotto coppie di
setae dorsali, una seta postero mediana ventrale. Ipostoma relativamente corto, con
sei file di denticoli basali 2/2 e tre subapicali 3/3 . . . . . . . . . . . A. transgariepinus

3. Meno di dodici coppie di setae dorsali; articoli I e II dei palpi fusi. Corpo piriforme,
base del capitulum prolungata anteriormente; area squamosa ovale, estesa oltre la
metà del corpo; ipostoma molto lungo e appuntito, con dieci-undici file di denticoli
basali 2/2, tre quattro file subapicali 3/3 e corona. . . . . . . . . . . . . A. vespertilionis

– Più di dodici coppie di setae dorsali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

4. Quindici coppie di lunghe setae dorsali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
– Più di ventidue coppie di setae dorsali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

5. Area squamosa non pigmentata; setae dorsali non barbate; ipostoma con otto-nove
file di denti basali 2/2, sei-sette file da 3/3 a 5/5, corona . . . . . . . . . O. maritimus

– Area squamosa pigmentata; setae dorsali barbate; ipostoma con 5-6 file di denti
basali 2/2 e 5-6 file da 3/3 a 4/4, corona assente . . . . . . . . . . . . . . . O. coniceps

6. Area squamosa ovale, grande, estesa fin oltre la meà del corpo; trentasette coppie
di setae dorsali; ipostoma lungo, ad apice incavato, con otto-nove file basali di
denti 2/2, una subapicale 3/3 e corona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. reflexus

– Area squamosa piccola, subcircolare; ventitrè paia di setae dorsali, ipostoma
corto, apicalmente arrotondato, con sei file basali di denti 2/2, una-due subapicali
3/3, corona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. persicus

ninfe e adulti  

Nella fauna italiana le sottofamiglie Argasinae e Ornithodorinae comprendono un
solo genere ciascuna. Con i caratteri che seguono è pertanto possibile separare diret-
tamente gli stadi ninfali e adulti di Argasidae nei generi Argas e Ornithodoros.
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1. Corpo appiattito, sutura presente, cappuccio anteriore assente; guance del came-
rostoma generalmente assenti; dischi sul tegumento generalmente disposti in file
radiali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Argas

– Corpo non appiattito; sutura assente; cappuccio anteriore presente; guance del
camerostoma generalmente presenti; dischi sul tegumento non disposti in file
radiali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ornithodoros

Argas, determinazione delle specie

1. Corpo subcircolare; solchi appaiati trasversi presenti; capitulum posto verso il
margine anteriore del corpo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Carios)  vespertilionis

– Corpo non subcircolare; solchi appaiati trasversi assenti; capitulum posto lontano
dal margine anteriore del corpo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

2. Corpo subrettangolare; arti molto corti; coxa I molto distanziata dalla coxa II;
dischi non disposti in file radiali e poco appariscenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Secretargas) transgariepinus

– Corpo ovalare; arti di lunghezza normale; coxa I quasi contigua alla coxa II;
dischi disposti in file radiali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

3. Tarsi con protuberanze dorsali preapicali; sutura con ripiegamenti della cuticola
rettangolari; organo di Haller a capsula tonda . . . . . . . . . . . . . (Argas) reflexus

– Tarsi senza protuberanze dorsali preapicali; sutura con ripiegamenti della cuticola
quadrangolari; organo di Haller a capsula ovale . . . . . . (Persicargas) persicus

Ornithodoros, determinazione delle specie

1. Dischi poco evidenti; solco dorsoventrale presente; guance del camerostoma
assenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Pavloskyella) erraticus

– Dischi grossi ed evidenti; solco dorsoventrale assente; guance del camerostoma
presenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

2. Margini laterali del corpo espansi a cono a livello della coxa II; cappuccio poco
pronunciato; linea posteromediana dorsale dei dischi corta . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Alectorobius) maritimus

– Margini laterali del corpo subparalleli; cappuccio poco pronunciato; linea postero-
mediana dorsale dei dischi lunga . . . . . . . . . . . . . . . . . (Alectorobius) coniceps
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Ixodidae, determinazione delle sottofamiglie

larve

1. Solco anale presente, aperto posteriormente o costituito da due solchi laterali
all’ano. Occhi assenti. Cinque o quattro coppie di setae scutali. Due (talvolta una)
coppie di setae retroipostomali situate lontano dalla base dell’ipostoma, spesso a
livello dei palpi. Festoni assenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ixodinae

– Solco anale assente. Occhi presenti o assenti, tre coppie di setae scutali. Prima
coppia di setae retroipostomali situate appena sotto la base dell’ipostoma. Festoni
presenti o assenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

2. Occhi assenti; festoni presenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Haemaphysalinae
– Occhi presenti; festoni assenti o presenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

3. Capitulum dorsalmente triangolare, palpi allungati composti da quattro articoli.
Auriculae assenti. Coxae inermi, festoni presenti . . . . . . . . . . . . . . Hyalomminae

– Capitulum dorsalmente esagonale o rettangolare. Palpi corti con tre o quattro
articoli visibili, triangolari o cilindrici. Auriculae assenti o, quando presenti, pic-
cole o ridotte a creste. Coxae provviste di spine interne ed esterne o inermi; festo-
ni presenti o assenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rhipicephalinae

ninfe

1. Solco anale aperto posteriormente o costituito da due solchi laterali all’ano. Occhi
assenti, due coppie di setae retroipostomali situate lontano dalla base dell’iposto-
ma. Fovea assente e festoni assenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ixodinae

– Solco anale aperto anteriormente, talvolta inapparente. Occhi presenti o assenti,
una coppia di setae retroipostomali situate appena sotto la base dell’ipostoma.
Fovea presente, festoni presenti o assenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

2. Occhi assenti. Festoni presenti. Solco anale visibile . . . . . . . . . Haemaphysalinae
– Occhi presenti. Festoni presenti o assenti. Solco anale visibile o inapparente . . 3

3. Base del capitulum dorsalmente esagonale, palpi corti o molto corti, occhi allungati,
auriculae presenti tranne che in Boophilus; coxae con spine evidenti tranne che in
Boophilus; scudo variamente conformato, non cordiforme . . . . . . . Rhipicephalinae

– Base del capitulum dorsalmente triangolare, palpi di forma stretta e allungata,
occhi emisferici; auriculae assenti, spine sulla coxa I piccole, sub uguali, scudo
cordiforme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hyalomminae

adulti

1. Solco anale aperto posteriormente. Occhi assenti, festoni postero marginali assen-
ti. Palpi lunghi. Faccia ventrale del maschio coperta da sette scudi chitinosi (1
pregenitale, 1 genito-anale, 1 anale, 2 adanali, 2 laterali). Coxa I mai bifida, ipo-
stoma dei maschi con dentizione nettamente diversa da quella delle femmine . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ixodinae
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– Solco anale aperto anteriormente. Occhi presenti o assenti. Festoni postero marginali
solitamente presenti. Palpi corti o lunghi. Scudi sulla faccia ventrale del maschio assenti
o rappresentati da scudi adanali con (talvolta) scudi accessori. Coxa I per lo più bifida,
ipostoma dei maschi con dentizione simile a quella delle femmine . . . . . . . . . . . . . . . . 2

2. Occhi assenti. Solco anale a forma di Y. Coxa I mai bifida. Nove o undici festoni
postero marginali. Base del capitulum rettangolare; palpi corti. Scudi sulla faccia
ventrale del maschio assenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Haemaphysalinae

– Occhi presenti. Coxa I di solito nettamente bifida, palpi lunghi o corti . . . . . . . 3

3. Palpi lunghi, occhi grandi e emisferici. Nel maschio sono presenti due scudi ada-
nali, due accessori e talvolta due subanali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hyalomminae

– Palpi corti o molto corti, occhi ovali. Scudi ventrali del maschio presenti tranne
che in Dermacentor, festoni presenti tranne che in Boophilus . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rhipicephalinae

Ixodinae, determinazione dei generi

larve

1. Articolo I dei palpi ampiamente espanso alla base e fuso con il tectum (=
palpiger) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Exopalpiger trianguliceps

– Articolo I dei palpi non espanso alla base né fuso con il tectum . . . . . . . . . . . . . 2

2. Coxae munite di robuste spine esterne; trocanteri I e II muniti di spine; tectum
piatto; punti di inserzione delle setae retroipostomali che delimitano un rettango-
lo; setae dorsali supplementari presenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Scaphixodes

– Coxae inermi o armate, trocanteri inermi, tectum debolmente inclinato o netta-
mente obliquo; punti di inserzione delle setae retro ipostomali che delimitano un
trapezio a base anteriore o setae retroipostomali assenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

3. Tectum debolmente inclinato, coxae sprovviste di spine esterne, setae retroiposto-
mali con punti di inserzione che delimitano un trapezio a base anteriore; setae
dorsali supplementari assenti; palpi corti e larghi . . . . . . . . . . . . . Pholeoixodes

– Tectum molto inclinato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

4. Faccia ventrale della base del capitulum romboidale; coxae inermi; cornua e auri-
culae assenti; scudo più lungo che largo; setae retroipostomali e setae dorsali sup-
plementari assenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eschatocephalus

– Faccia ventrale della base del capitulum subrettangolare; coxae munite di spine;
cornua e auriculae presenti; scudo più largo che lungo; 1 paio di setae dorsali
supplementari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ixodes

argas def2  7-03-2005  16:47  Pagina 178



Chiavi 179

ninfe

1. Articolo I dei palpi molto largo e fuso con la base del capitulum (=palpiger); ipo-
stoma con dentizione uniforme 2/2; coxae I-II trasformate in syncoxae . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Exopalpiger trianguliceps

– Articolo I dei palpi non espanso ne’ fuso con la base del capitulum; ipostoma con
dentizione basale 2/2 e sub-apicale 3/3, oppure 3/3 e 4/4 (uniformemente 2/2 in
Ixodes acuminatus); coxae semplici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

2. Base del capitulum con tectum piatto o solo leggermente obliquo; palpi general-
mente tozzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

– Base del capitulum con tectum nettamente obliquo; palpi allungati . . . . . . . . . . 4

3. Palpi con margini interni diritti; setae retroipostomali impiantate ai vertici di un
rettangolo; cornua e auriculae sempre presenti; coxae I-IV con spine esterne
robuste, arcuate; trocanteri I-III con spine ventrali; tarsi II-IV gradualmente assot-
tigliati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Scaphixodes

– Palpi con margini interni molto convessi; setae retroipostomali impiantate ai verti-
ci di un trapezio; cornua e auriculae generalmente assenti; coxae I-IV con spine
esterne corte o assenti; trocanteri privi di spine ventrali; tarsi II-IV bruscamente
assottigliati prima dell’apice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pholeoixodes

4. Arti lunghi quanto o più dell’idiosoma; coxae prive di spine; cornua e auriculae
assenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eschatocephalus

– Arti  più corti dell’idiosoma; coxae munite di spine; cornua e auriculae presenti . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ixodes

adulti

1. Coxae con appendici membranose sul margine posteriore (syncoxae), femmine
con articolo I dei palpi largo e fuso con il tectum e larghezza massima dello scudo
nella sua metà posteriore; ipostoma con dentizione 2/2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Exopalpiger trianguliceps 

– Syncoxae assenti, larghezza massima dello scudo delle femmine non oltre la metà
della sua lunghezza, ipostoma con dentizione basale 2/2, subapicale e apicale 3/3,
4/4 o 3/3 + 4/4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

2. Capitulum dorsalmente triangolare e ventralmente pentagonale nelle femmine, cor-
nua e auriculae assenti; coxae inermi, arti lunghi o molto lunghi, scudi adanali del
maschio rettangolari, mai fusi anteriormente all’ano. . . . . . . . . . Eschatocephalus

– Base del capitulum dorsalmente rettangolare o trapezoidale, tectum piatto o obli-
quo, cornua e auriculae presenti o assenti, coxae con spine e/o creste, raramente
inermi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

3. Palpi corti e claviformi, coxa I generalmante inerme, coxae II-IV al più munite di
creste esterne oppure completamente inermi, tarsi I-IV con gibbosità dorsale e
bruscamente assottigliati all’apice, cornua e auriculae poco pronunciate o assenti
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pholeoixodes
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– Palpi non claviformi, coxae I-IV sempre con spine esterne, tarsi solitamente lisci e
assottigliati; femmine con palpi sempre di forma allungata . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

4. Coxae con spine esterne lunghe, appuntite e arcuate; trocanteri con spine ventrali,
apertura genitale della femmina a livello della coxa III . . . . . . . . . . Scaphixodes

– Coxae con spine esterne corte e non appuntite, trocanteri inermi, apertura genita-
le della femmina a livello della coxa IV e coxa I con spina interna lunga o molto
lunga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ixodes

Ixodes, determinazione delle specie

larve

1. Tarsi II e III con evidenti gibbosità preterminali; auriculae curve o ottuse; setae
alloscutali fino a 5 volte più lunghe di quelle scutali; ipostoma con apice appiatti-
to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . gibbosus

– Tarsi II e III senza gibbosità preterminali; auriculae rettangolari; setae alloscu-
tali fino a 3 volte più lunghe delle scutali; ipostoma con apice appuntito o arro-
tondato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

2. Ipostoma con apice appuntito e con dentizione basale e apicale 2/2; spine della
coxa I subeguali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . acuminatus

– Ipostoma con apice arrotondato; dentizione basale 2/2 e apicale 3/3; spina interna
su coxa I nettamente più lunga dell’esterna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

3. Coxa I con spina interna 2 volte più lunga dell’esterna; auriculae rettangolari ad
angoli vivi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ventalloi

– Coxa I con spina interna 1,5 volte più lunga dell’esterna; auriculae rettangolari ad
angoli smussi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ricinus

Non siamo in grado di fornire chiavi affidabili delle larve di I. festai. La specie è
stata infatti a lungo confusa con I. ventalloi a cui fanno pertanto riferimento le scar-
se descrizioni disponibili.

ninfe

1. Ipostoma con estremità appuntita ed uniformemente dentellato con 11 file 2/2;
auriculae ad angolo acuto e prominenti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . acuminatus

– Ipostoma con estremità arrotondata o piatta, dentellato con file basali 2/2 e suba-
picali 3/3; auriculae di forma varia o ridotte a creste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

2. Auriculae rudimentali, come creste non sporgenti; setae alloscutali fitte, 4-5 volte
più lunghe delle scutali; dentizione subapicale dell’ipostoma con 4-5 file 3/3; tarsi
con gibbosità dorsale preterminale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . gibbosus

– Auriculae ben sviluppate e sporgenti; setae alloscutali numerose ma non fitte, 2-3
volte più lunghe delle scutali; dentizione subapicale dell’ipostoma con 7-8 file 3/3;
tarsi affusolati, privi di gibbosità dorsale preterminale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
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3. Auriculae ad angolo retto; coxa I con lunga spina interna diritta; scudo largamen-
te arrotondato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ricinus

– Auriculae ad angolo acuto e ritorte a concavità mediale; coxa I con spina interna
lunga e arcuata a concavità esterna; scudo sub-romboidale, con margini postero
laterali incavati e margine posteriore a stretto tondo . . . . . . . . . . . . . . ventalloi

Non siamo in grado di fornire chiavi affidabili delle ninfe di I. festai. La specie è
stata infatti a lungo confusa con I. ventalloi a cui fanno riferimento le scarse descri-
zioni disponibili.

maschi

1. Cornua assenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
– Cornua presenti, talvolta piccole e poco evidenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2. Tarsi II-IV gradualmente assottigliati, privi di gibbosità preterminale; spina inter-
na su coxa I molto lunga, supera il margine anteriore della coxa II, coxae II-IV
prive di spine interne. Ipostoma con 8 file di denti laterali di dimensione crescen-
te dall’apice alla base, i due denti della fila basale sono diretti postero lateral-
mente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ricinus

– Tarsi II-IV robusti e con gibbosità dorsale preterminale; spina interna su coxa I
lunga, ma che non supera il margine anteriore della coxa II; coxae II-IV prive di
spine interne, ipostoma più affilato del precedente e con denti laterali di dimensio-
ni uniformi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . gibbosus

3. Coxa I con spina interna lunga e dritta, coxae II-III con spine interne; palpi corti e
larghi, ipostoma ad apice piatto e inciso medialmente, 7-8 file di denti laterali lar-
ghi uniti da creste, ad eccezione della fila basale . . . . . . . . . . . . . . acuminatus

– Coxa I con spina interna lunga e arcuata verso l’esterno, coxae II-IV prive di spine
interne; palpi più lunghi del precedente; ipostoma apicalmente arrotondato con 8
file di denti laterali appuntiti, i denti della fila basale sono grossi e volti all’indie-
tro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ventalloi

Non siamo in grado di fornire chiavi affidabili per i maschi di I. festai. Le eventuali
descrizioni reperibili in letteratura sono da riferirsi, a nostro giudizio, a I. ventalloi
con il quale I. festai è stata a lungo confusa.

femmine

1. Cornua assenti, auriculae assenti o ridotte a creste, ipostoma con dentizione basa-
le 2/2, soprabasale 3/3, subapicale 4/4; solchi scapolari superficiali . . . . . . . . . 2

– Cornua presenti, piccole; auriculae presenti; ipostoma con dentizione basale 2/2,
subapicale 3/3; solchi scapolari rilevati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2. Tarsi gradualmente assottigliati senza gibbosità preterminale; scudo dorsale più
lungo che largo; solchi cervicali molto evidenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ricinus

– Tarsi con evidente gibbosità preterminale; scudo dorsale lungo quanto largo; sol-
chi cervicali poco evidenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . gibbosus
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3. Coxae II-III con spine interne, spina su coxa I lunga e dritta; ipostoma lungo e
appuntito, con 3-4 file di dentelli basali 2/2 e 10-11 file apicali 3/3; auriculae
triangolari con punte rivolte in basso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . acuminatus

– Coxae II-III prive di spine interne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

4. Articolo I del palpo con una spina ventrale appuntita; auriculae lunghe e appunti-
te, curve ad uncino verso l’interno; spina postero-interna su coxa I lunga, affilata,
curva verso l’esterno; tarso I corto, largo, con estremità non affusolata. ventalloi

– Articolo I del palpo con una escrescenza ventrale non appuntita; auriculae con
curvatura interna poco accentuata, spina postero-interna su coxa I triangolare,
dritta; tarso I allungato e affusolato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . festai

E’ probabile che ulteriori ricerche permettano di reperire in Italia anche Ixodes apro-
nophorus segnalata in Europa orientale e centrale nelle aree a clima temperato e
parassita di roditori microtidi: Arvicola, Microtus.

Pholeoixodes, determinazione delle specie

larve

1. Cornua grosse, sporgenti posteriormente con estremità arrotondate; otto paia di
setae dorso-marginali subeguali alle margino-dorsali; quattro paia di setae margi-
no-ventrali; ipostoma con apice arrotondato e denti esterni addossati; coxa I con
corta spina interna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hexagonus

– Cornua sottili, sporgenti lateralmente; coxae con creste o inermi . . . . . . . . . . . . 2

2. Scudo cordiforme, più largo che lungo; dentizione subapicale dell’ipostoma 3/3;
auriculae ridotte a creste; coxae inermi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . arboricola

– Scudo allungato; dentizione subapicale dell’ipostoma 4/4; auriculae assenti, ango-
lo postero interno della coxa I ispessito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . canisuga

ninfe

1. Cornua assenti; coxa I inerme; ipostoma con apice non incavato medialmente . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . arboricola

– Cornua presenti; coxa I con spina interna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

2. Spina interna su coxa I con estremità appuntita; coxae I-IV con corte spine ester-
ne; auriculae come creste; scudo cordiforme a campi scapolari lisci . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hexagonus

– Spina interna su coxa I con estremità smussa; auriculae assenti; scudo cordiforme
a campi scapolari rugosi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . canisuga
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maschi

1. Coxae I-IV con spine esterne ridotte a creste, coxa I con spina interna appuntita;
solchi laterali dello scudo profondi, base del capitulum dorsalmente larga 1,5
volte la sua lunghezza, scudo genito-anale lungo quanto largo, scudi adanali 3
volte più lunghi che larghi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hexagonus

– Coxae inermi o con margini sclerificati, scudo genito-anale lungo quanto largo e
scudi adanali 2-3 volte più lunghi che larghi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

2. Solchi laterali dello scudo profondi; base del capitulum due volte più lunga che
larga, scudi adanali due volte più lunghi che larghi . . . . . . . . . . . . . . . . canisuga

– Solchi laterali dello scudo superficiali, base del capitulum tanto larga quanto
lunga, scudi adanali tre volte più lunghi che larghi . . . . . . . . . . . . . . . arboricola

femmine

1. Coxae I-IV con spine esterne ridotte a creste, coxa I con spina interna appuntita;
aree porose subtriangolari; scudo esagonale, lungo quanto largo, solchi dorsomar-
ginali bene evidenti; ipostoma lanceolato con 7 file di denticoli basali 2/2, 3 file
subapicali 3/3 e piccola corona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hexagonus

– Coxae inermi o con margini sclerificati, scudo più lungo che largo . . . . . . . . . . . 2

2. Base del capitulum rettangolare due volte più larga che lunga; aree porose trasver-
salmente ovali circondate da un cercine. Coxa I con margine interno sclerificato,
scudo dorsale cordiforme molto più lungo che largo raggiungente la metà del
corpo, solchi dorsomarginali presenti, ipostoma con 6 file di denticoli basali 2/2 e
4 file subapicali 3/3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . canisuga

– Base del capitulum quadrangolare larga quanto lunga; aree porose grandi, con
margini poco definiti. Coxae inermi, scudo dorsale cordiforme piccolo, non rag-
giungente la metà del corpo, solchi dorsomarginali assenti, ipostoma con 4 file di
denticoli basali 2/2 e 3 file subapicali 3/3, una 4/4 e 2-3 apicali 5/5 . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . arboricola

Ci sembra ragionevole ipotizzare la presenza in Italia di altri due Pholeoixodes: P.
lividus e P. rugicollis. La prima specie è parassita abituale di Riparia riparia (topino)
mentre la seconda è stata reperita in Francia in associazione con P. arboricola e P.
canisuga su volpi e faine.

Scaphixodes, determinazione delle specie

larve

1. Articoli dei palpi fusi fra loro; tectum piatto con protuberanze anteriori; ipostoma
ad apice appuntito; auriculae triangolari non sporgenti dai margini della base;
setae alloscutali supplementari: cinque paia dorsali e tre ventrali. 
Chetotassi completa: 
– setae dorsali: 5 scutali, 7 marginali, 4 centrali, 5 supplementari;
– setae ventrali: 3 intercoxali, 3 marginali, 3 preanali, 1 anale, 3 supplementari . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . frontalis
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– Articolo I dei palpi distinto, II e III senza sutura apparente; tectum piatto privo di
protuberanze anteriori; ipostoma ad apice arrotondato; auriculae retroverse e
uncinate sporgenti dai margini laterali della base; setae alloscutali supplementari:
quattro paia dorsali e sei ventrali.
Chetotassi completa: 
– setae dorsali: 5 scutali, 9 marginali, 6 centrali, 4 supplementari; 
– setae ventrali: 3 intercoxali, 4 marginali, 2 preanali, 3 anali, 6 supplementari
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . caledonicus

ninfe

1. Scudo più largo che lungo; tectum piatto senza protuberanze anteriori; cornua
grosse a punte smusse; ipostoma cilindrico, corto, con estremità arrotondata . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . caledonicus

– Scudo più lungo che largo; tectum piatto con protuberanze anteriori; cornua sotti-
li e appuntite; ipostoma fusiforme con estremità appuntita. . . . . . . . . . . frontalis

maschi

1. Scudi dorsale e ventrali privi di punteggiature, scudo genito-anale più lungo che
largo, base dorsale del capitulum più larga che lunga e con margini laterali arro-
tondati. Palpi con setae rade e corte e con articoli II e III senza sutura. Coxa I-III
con spine interne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . caledonicus

– Scudi dorsale e ventrali con numerose e grosse punteggiature, scudo genito-anale
poco più lungo che largo, base dorsale del capitulum lunga quanto larga e con
margini laterali divergenti anteriormente. Palpi con numerose e lunghe setae e
sutura presente tra gli articoli II e III. Spina interna solo sulla coxa I . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . frontalis

femmine

1. Aree porose grosse, trapezoidali, con margini poco definiti, quasi fuse medialmen-
te; cornua larghe e retroverse; auriculae pronunciate e subtriangolari, ipostoma
corto con apice arrotondato con 6 file di denti 2/2, 4 o 5 file subapicali 3/3.
Scudo cordiforme, più largo che lungo. Coxae I e II con piccole spine interne,
coxae I-IV con spine esterne grosse e arcuate; trocanteri I-III con spine ventrali . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . caledonicus

– Aree porose grosse, ben definite e distanziate, cornua poco evidenti, auricolae ret-
tangolari sporgenti lateralmente, ipostoma lungo e appuntito con denticoli basali in
3 file 2/2 e 3 file 3/3; 7- 8 file di denticoli subapicali 4/4. Scudo molto più lungo
che largo. Coxa I con spina interna lunga fino alla coxa II, spine esterne su coxae I-
IV non arcuate; trocanteri I-IV con spina ventrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . frontalis
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Eschatocephalus, determinazione delle specie

larve

1. Arti di lunghezza eccezionale (più lunghi del corpo) e molto setosi; palpi lunghi;
ipostoma appuntito con una fila basale di dentelli 2/2 e 5-6 file subapicali 3/3;
una coppia di setae centrodorsali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vespertilionis

– Arti moderatamente lunghi (meno del corpo) e poco setosi; palpi corti; ipostoma
con estremità arrotondata con una fila basale di dentelli 1/1, seconda fila 2/2 e 3-
4 file subapicali 3/3; tre coppie di setae centrodorsali . . . . . . . . . . . . . . simplex

ninfe

1. Arti eccezionalmente lunghi, nettamente più lunghi del corpo anche in esemplari
repleti; faccia dorsale della base del capitulum sub-triangolare con margine poste-
riore che si prolunga lateralmente formando creste dorso ventrali; ipostoma ad estre-
mità appuntita, densamente dentellato con dentizione basale 3/3 e apicale 4/4; palpi
stretti, articolo II poco più lungo dell’articolo III . . . . . . . . . . . . . . . . . vespertilionis

– Arti lunghi quanto il corpo; faccia dorsale della base del capitulum sub-triangola-
re con margine posteriore arrotondato lateralmente; ipostoma ad estremità arro-
tondata, non densamente dentellato con dentizione basale 2/2 e apicale 3/3; palpi
ampiamente arrotondati all’apice, lunghezza degli articoli II e III subeguale . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . simplex

maschi

1. Arti lunghissimi, palpi ovoidali con numerose e lunghe setae, ipostoma appuntito
con dentizione rudimentale (9-10 file di denticoli laterali raccordati da escrescen-
ze trasversali), coxa IV con alcune setae corte, solchi laterali dello scudo fusi
posteriormente. Peritremi grossi, ovali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vespertilionis

– Arti di lunghezza normale, palpi ovoidali nettamente inclinati sul tectum, con
setae corte e rade, ipostoma corto, incavato all’apice, con dentizione praticamente
inesistente, solchi laterali dello scudo assenti, coxa IV con lunghe setae spinifor-
mi, peritremi piccoli, subovali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . simplex

Il maschio di E. simplex non è ancora stato segnalato in Italia.

femmine

1. Arti molto lunghi, margini postero dorsali del capitulum prolungati lateralmente
in creste appuntite, palpi lunghi e stretti, ipostoma lungo e appuntito con denti-
zione subapicale 4/4; peritremi grossi e tondeggianti . . . . . . . . . . vespertilionis

– Arti normali, margini postero dorsali del capitulum arrotondati, palpi più corti e
larghi, ipostoma corto con punte arrotondate e con dentizione subapicale 3/3;
peritremi piccoli e ovalari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . simplex
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Haemaphysalinae 

In Italia la sottofamiglia è rappresentata da sei specie del genere Haemaphysalis
ognuna appartenente ad un sottogenere diverso, per cui non riteniamo necessario
fornire la chiave per la determinazione dei sottogeneri.

Haemaphysalis, determinazione delle specie

larve

1. Palpi allungati, con margini postero laterali dell’articolo II non sporgenti dalla
base del capitulum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Allocerea) inermis

– Palpi triangolari o subtriangolari, articolo II di forma piramidale con margini
postero laterali sporgenti dalla base del capitulum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

2. Base del capitulum dorsalmente rettangolare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
– Base del capitulum dorsalmente triangolare, con margine posteriore provvisto di

prolungamenti laterali spiniformi. Cornua assenti. Palpi subtriangolari, margini
postero laterali dell’articolo II convergenti in una punta acuta con piccola spina
rivolta anteriormente; articolo III con spina ventrale che raggiunge la sutura con il
II. Scudo dorsale più largo che lungo, con solchi cervicali lunghi. Coxae inermi,
ma con ispessimenti chitinosi sugli angoli interni, 11 festoni postero marginali . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Aboimisalis) punctata

3. Palpi triangolari, con margini postero laterali dell’articolo II nettamente sporgenti
dalla base del capitulum e appuntiti alle estremità. Coxae con spine e/o creste . . . . 5

– Palpi subtriangolari; margini postero laterali dell’articolo II arrotondati alle estre-
mità; articolo III senza spina ventrale. Cornua assenti. Scudo dorsale più largo che
lungo e con solchi cervicali corti. Coxae inermi . . . . . . . . (Herpetobia) sulcata

4. Palpo: margini postero laterali dell’articolo II sporgenti dal margine anteriore
della base del capitulum per metà della loro lunghezza, articolo III con spina ven-
trale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

– Palpo: margini postero laterali dell’articolo II sporgenti dal margine anteriore
della base del capitulum per 3/4 della loro lunghezza, articolo III senza spina ven-
trale. Cornua assenti. Scudo dorsale più largo che lungo, cordiforme, con solchi
cervicali lunghi. Coxae con spine interne di dimensioni progressivamente ridotte;
11 festoni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Rhipistoma) erinacei

5. Palpo: articolo II con angolo spiniforme rivolto posteriormente, spina ventrale su
articolo III piccola. Cornua presenti. Scudo dorsale a largo ovale con solchi cervi-
cali corti. Coxae I-III con piccole spine interne; 9 festoni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Segalia) parva

– Palpo: articolo II con angolo spiniforme rivolto anteriormente, articolo III con
robusta spina ventrale. Margini laterali della base del capitulum arrotondati; cor-
nua assenti. Scudo dorsale più largo che lungo con solchi cervicali corti. Coxa I
con spina interna, coxae II-III con creste; 11 festoni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Haemaphysalis) concinna
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ninfe

1. Palpi allungati, articolo II privo di sporgenze laterali, articolo III privo di spina ventrale. Base
del capitulum dorsalmente quadrangolare, con prolungamenti postero laterali arrotondati.
Cornua assenti. Scudo dorsale ovalare, più largo che lungo. Coxae con piccole spine esterne;
trocantere I privo di spina dorsale; 11 festoni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Allocerea) inermis

– Palpi conici o piramidali, articolo II con sporgenze laterali esterne più o meno svi-
luppate, articolo III con o senza spina ventrale. Cornua presenti o assenti. Coxae
con spine e/o creste o inermi; trocantere I con spina dorsale; 9 o 11 festoni . . . 2

2. Base del capitulum dorsalmente quadrangolare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
– Base del capitulum dorsalmente esagonale. Cornua assenti. Palpi conici a punta

smussa, articolo II con margine basale sporgente lateralmente a formare con il
margine esterno un angolo acuto con apice rivolto anteriormente, articolo III con
spina ventrale; setole fimbriate presenti sul margine interno dell’articolo II. Coxa I
con spina interna, coxae II-IV con spine esterne. Scudo dorsale più lungo che
largo con solchi cervicali corti e superficiali; 11 festoni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Aboimisalis) punctata

3. Palpi conici con apice arrotondato, articolo II con margine basale sporgente late-
ralmente a formare con il margine esterno un angolo acuto, articolo III privo di
spina ventrale; setae fimbriate presenti sul margine interno dell’articolo II.
Cornua assenti. Coxae I-III con ispessimenti chitinosi sul margine postero interno,
coxa IV inerme. Scudo dorsale più lungo che largo con solchi cervicali corti; 11
festoni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Herpetobia) sulcata

– Palpi piramidali; setae fimbriate sul margine interno dell’articolo II assenti.
Cornua presenti. Coxae con spine interne e/o creste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

4. Coxae I-IV con spine interne. Base del capitulum larga dorsalmente più del dop-
pio della sua altezza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

– Coxa I con spina interna, coxae II-IV con creste. Base del capitulum larga dorsal-
mente non più del doppio della sua altezza. Articolo II del palpo sporgente per
metà della sua lunghezza dal margine anteriore della base del capitulum formando
un angolo spiniforme rivolto anteriormente. Scudo dorsale tondeggiante più largo
che lungo con solchi cervicali corti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Haemaphysalis) concinna

5. Base del capitulum larga dorsalmente tre volte più della sua altezza. Articolo II
del palpo sporgente per metà della sua lunghezza dal margine anteriore della base
del capitulum formando un angolo arrotondato rivolto posteriormente, ventral-
mente l’articolo II appare trapezoidale, con angoli baso laterali spiniformi. Scudo
dorsale cordiforme più largo che lungo con solchi cervicali discretamente lunghi e
profondi; 9 festoni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Segalia) parva

– Base del capitulum larga dorsalmente più del doppio della sua altezza. Articolo II
del palpo sporgente per i 3/4 della sua lunghezza dal margine anteriore della base
del capitulum formando un angolo spiniforme rivolto anteriormente. Scudo dor-
sale a stemma araldico, più lungo che largo, con solchi cervicali molto lunghi; 11
festoni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Rhipistoma) erinacei
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maschi

1. Palpi allungati e claviformi, con margini laterali convessi, non sporgenti postero
lateralmente dai margini della base del capitulum e margini interni senza setae
fimbriate; spina ventrale su articolo III dei palpi assente. Cornua assenti. Scudo
dorsale senza solchi marginali. Coxae I-IV con piccole spine postero interne; tarsi
privi di uncini ventrali apicali. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Allocerea) inermis

– Palpi corti con margini postero laterali sporgenti dai lati della base del capitulum
e margini interni solitamente provvisti di setae fimbriate; articolo III dei palpi
munito di spina ventrale; cornua presenti. Scudo dorsale provvisto di solchi mar-
ginali; tarsi con uncini ventrali apicali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

2. Palpi a forma di cono, con margine interno dell’articolo II inclinato sul tectum e
provvisto di setole fimbriate. Margini posterolaterali dell’articolo II dei palpi arro-
tondati e leggermente sporgenti lateralmente alla base del capitulum. Coxa IV
provvista di spina interna molto più lunga rispetto a quelle delle altre coxae; 11
festoni postero marginali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

– Palpi variamente conformati con margine interno dell’articolo II perpendicolare
(o quasi) al tectum, con o senza setole fimbriate. Coxa IV con spina interna ugua-
le o più corta rispetto a quelle delle altre coxae; 9 o 11 festoni postero marginali 4

3. Base del capitulum rettangolare, nettamente più larga che lunga; cornua larghe e
corte, ad estremità arrotondate. Spina ventrale sull’articolo III del palpo sovrap-
posta alla sutura con l’articolo II. Solchi marginali lunghi, estesi fino ai primi tre
festoni. Coxa IV con spina interna molto lunga e affilata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Aboimisalis) punctata

– Base del capitulum rettangolare, nettamente più lunga che larga; cornua lunghe,
arcuate medialmente, con punte arrotondate. Spina ventrale sull’articolo III del
palpo che sfiora la sutura con l’articolo II. Solchi marginali estesi fino al primo
festone. Coxa IV con spina interna lunga e arcuata, a concavità esterna . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Herpetobia) sulcata

4. Palpi più lunghi che larghi, con estremità superiore arrotondata o a forma di
chela; articolo II sporgente lateralmente per non oltre la metà della sua base.
Cornua grosse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

– Palpi triangolari ad estremità superiore appuntita: l’articolo II sporge lateralmente
per 3/4 della sua base formando un angolo con la punta acuta, rivolta anteriormen-
te; il margine interno è provvisto di setae fimbriate; spina ventrale su articolo III
stretta, appuntita, lunga oltre la sutura con l’articolo II. Base del capitulum rettan-
golare, più larga che lunga; cornua sottili e appuntite. Solchi laterali estesi rispetti-
vamente fino al primo festone; 11 festoni. Spina su coxa I relativamente lunga e
appuntita; coxae II-IV con piccole spine sub-uguali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Rhipistoma) erinacei

5. Palpi a forma di chela, privi di setole fimbriate sul margine interno; articolo II che
sporge lateralmente per metà della sua base formando un angolo con piccolo pro-
lungamento apicale; articolo III fortemente ricurvo a concavità interna e spina
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ventrale robusta e lunga. Base del capitulum rettangolare, più larga che lunga;
cornua triangolari, robuste, appuntite; 11 festoni postero laterali; solchi laterali
lunghi, estesi fino al margine superiore del secondo festone. Coxa I con spina
interna lunga; spine interne su coxae II-IV progressivamente più piccole . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Haemaphysalis) concinna

– Palpi a forma di pigna, articolo II che sporge lateralmente per meno della metà della
sua base, formando un angolo a punta arrotondata; articolo III ad apice arrotondato
e spina ventrale corta; articolo IV protruso a sovrastare il III. Cornua grosse, corte e
larghe; 9 festoni postero laterali; solchi laterali corti, che raggiungono il primo festo-
ne. Coxae I-IV con spine interne corte, subuguali . . . . . . . . . . . . . (Segalia) parva

femmine

1. Palpi cilindrici, allungati, arrotondati all’apice, con margini laterali convessi non
sporgenti postero lateralmente dai margini della base del capitulum; margini
interni senza setole fimbriate; spina ventrale su articolo III dei palpi assente.
Cornua assenti. Scudo arrotondato, più largo che lungo. Solchi dorsomarginali
assenti. Coxae I-IV con piccole spine postero interne . . . . . (Allocerea) inermis

– Palpi a forma di cono o triangolari, con margini interni provvisti o meno di setae
fimbriate; articolo II dei palpi con margini postero laterali sporgenti dai lati della
base del capitulum, spina ventrale su articolo III dei palpi presente; cornua pre-
senti o assenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

2. Palpi a forma di cono, corti, grossi, con margini mediali inclinati sul tectum; setae
fimbriate sui margini interni presenti; articolo II dei palpi con margini postero
laterali leggermente sporgenti dai lati della base del capitulum. Margine posteriore
della base del capitulum con prolungamenti laterali spiniformi o arrotondati; cor-
nua assenti; solchi dorsomarginali presenti; 11 festoni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

– Palpi a forma di cono o triangolari, con margini mediali non inclinati sul tectum;
setole fimbriate sui margini interni presenti o assenti; articolo II dei palpi con margi-
ni postero laterali decisamente sporgenti dai lati della base del capitulum; articolo
III con spina ventrale. Base del capitulum senza prolungamenti laterali; cornua pre-
senti, solchi dorsomarginali presenti; 9 o 11 festoni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

3. Prolungamenti laterali della base del capitulum a forma di spina; aree porose sub-
circolari, molto grandi e ravvicinate; articolo II dei palpi con margini postero late-
rali leggermente sporgenti dalla base del capitulum a formare angoli arrotondati;
spina ventrale su articolo III dei palpi di modeste dimensioni. Coxae armate, spina
interna su coxa IV corta e appena retroversa. Scudo dorsale esagonale, allungato.
Solco dorso marginale che continua ininterrotto da un’area sotto scapolare all’al-
tra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Aboimisalis) punctata

– Prolungamenti laterali della base del capitulum piccoli e arrotondati; aree porose
grandi, ovali e distanziate; articolo II dei palpi con margini postero laterali sporgenti
dalla base del capitulum a formare angoli acuti; spina ventrale su articolo III dei palpi
grossa. Coxae I-III con piccole spine o creste, spina interna su coxa IV corta e incur-
vata lateralmente quasi ad uncino. Scudo dorsale ovalare, con margini posteriori con-
fluenti a punta smussa. Solchi dorso marginali estesi rispettivamente dalle aree sotto
scapolari fino ai primi due festoni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Herpetobia) sulcata
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4. Palpi di forma triangolare, articolo II sporgente per 3/4 della sua ampiezza dalla
base del capitulum e formante un angolo acuto, appuntito e rivolto anteriormente;
articolo III appuntito e con spina ventrale stretta e lunga. Setae fimbriate presenti,
cornua sottili e a punta. Aree porose piccole. Scudo dorsale allungato, solchi cer-
vicali relativamente lunghi e concavi verso l’esterno. Undici festoni. Solchi dorso
marginali estesi rispettivamente fino ai primi due festoni laterali. Spina interna su
coxa I lunga appuntita; spine interne su coxae II- IV progressivamente più piccole
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Rhipistoma) erinacei

– Palpi grossi a forma di cono con articolo II sporgente per metà della sua ampiezza
dalla base del capitulum e formante un angolo stretto e smusso, rivolto anterior-
mente; articolo III con estremità anteriore smussa o arrotondata. Setae fimbriate
presenti o assenti, cornua grosse, nove o undici festoni postero laterali . . . . . . . 5

5. Setae fimbriate sul margine ventrale dei palpi assenti; articolo III con estremità
smussa e spina ventrale lunga. Cornua triangolari, appuntite e larghe. Aree porose
grandi e ovali. Scudo dorsale tondeggiante, più largo che lungo. Solchi dorso mar-
ginali estesi rispettivamente fino ai primi due festoni laterali. Undici festoni poste-
ro laterali. Coxa I con spina interna lunga, sottile, appuntita; spine su coxae II-IV
quasi inapparenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Haemaphysalis) concinna

– Setae fimbriate sul margine ventrale dei palpi presenti; articolo III dei palpi con
estremità arrotondata e spina ventrale relativamente corta. Cornua larghe a punta
smussa. Aree porose ad ovale stretto. Scudo dorsale cordiforme. Nove festoni
postero laterali; solchi dorso  marginali corti da non raggiungere il primo festone.
Coxae con spine interne piccole, subuguali . . . . . . . . . . . . . . . . (Segalia) parva

Hyalomminae
Le Hyalomminae presenti in Italia, tutte appartenenti al genere Hyalomma, sono
attribuite, salvo H. (Hyalommasta) aegyptium, al sottogenere nominale, per il quale
non sono evidenziabili nelle forme immature, caratteri morfologici utilizzabili con
sicurezza per una diagnosi differenziale. Non vengono pertanto fornite le chiavi
dicotomiche per la determinazione di larve e ninfe di questo genere.

Hyalomma, determinazione delle specie

maschi

1. Coxa I con due piccole spine coniche, subuguali e distanziate. Zampe con anelli
chiari alle articolazioni. Scudo dorsale con punteggiature grandi e sparse; solchi
cervicali corti, a forma di fossetta; solchi laterali e mediano assenti. Scudi adanali
a trapezio rettangolo, con margine interno più corto del margine posteriore; scudi
subanali ridotti o assenti. Peritremi a virgola. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Hyalommasta) aegyptium

– Coxa I con due grosse spine ravvicinate: l’interna larga e piatta, l’esterna conica . . . 2

2. Scudo dorsale con chiazze chiare, marmorizzate, confluenti alla base del capitu-
lum e sulle zampe; solchi laterali assenti,  scudi adanali con margine posteriore
lungo quanto quello interno solchi cervicali lunghi fino a metà dello scudo e infos-
sati fino ad altezza degli occhi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lusitanicum
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– Scudo dorsale uniformemente colorato; solchi laterali presenti; scudi adanali con
margine posteriore più stretto di quello interno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

3. Scudo dorsale liscio con rade e grosse punteggiature; solchi laterali lunghi dai
festoni agli occhi; solchi cervicali lunghi fino agli occhi; solchi paramediani e
mediano evidenti. Scudi adanali lunghi e stretti; scudi subanali piccoli e solo ecce-
zionalmente debordanti dal margine posteriore del corpo. Zampe uniformemente
colorate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . detritum

- Peritremi a coda lunga e curva  . . . . . . . . . . . . . . . . . d. detritum          
- Peritremi a coda corta e dritta . . . . . . . . . . . . . . . . . d. scupense

– Scudo dorsale di aspetto rugoso, ampiamente punteggiato; solchi laterali relativa-
mente corti, che non raggiungono mai gli occhi; solchi cervicali lunghi, estesi oltre
gli occhi. Scudi sub-anali generalmente debordanti dal margine posteriore del
corpo anche in esemplari digiuni. Zampe con strie o anelli chiari . . . . . . . . . . . . . 4 

4. Scudo dorsale con numerose punteggiature uniformemente sparse; solchi cervicali
poco profondi; solchi laterali lunghi fino a metà dello scudo; solco mediano evi-
dente; parma assente. Scudi sub anali conici, quasi adiacenti al margine posteriore
degli scudi adanali e debordanti dal margine posteriore del corpo. Zampe con
anelli bianco giallastri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . marginatum

- Area peristigmatica glabra . . . . . . . . . . . . . . . m. marginatum 
- Area peristigmatica con numerose setae. . . . . . . . . . m. rufipes

– Scudo dorsale con punteggiature fittissime; solchi cervicali profondi; solchi laterali
molto corti, estesi nel quarto posteriore dello scudo; solco mediano poco evidente;
parma subrettangolare, grosso. Estremità anteriore degli scudi adanali concava ven-
tralmente; scudi sub-anali piccoli e distanziati dal margine posteriore degli adanali.
Zampe di colore marrone con anelli rossicci, talvolta marmorizzati . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . excavatum

femmine

1. Coxa I con due grosse spine ravvicinate: l’interna larga e piatta, l’esterna conica
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

– Coxa I con due piccole spine coniche, subuguali e distanziate. Zampe con anelli
chiari alle articolazioni. Scudo dorsale romboidale con rade punteggiature grandi
e sparse; solchi cervicali evidenti che non raggiungono i margini dello scudo. Aree
porose ovali, piccole, situate a una distanza pari al loro asse minore. Apertura
genitale triangolare, con punta posteriore arrotondata, piatta se vista di profilo . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Hyalommasta) aegyptium

2. Scudo dorsale uniformemente colorato. Apertura genitale con punta posteriore
arrotondata e con profilo depresso o sporgente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

– Scudo dorsale con chiazze chiare, marmorizzate, confluenti alla base del capitu-
lum e sulle zampe. Apertura genitale triangolare, posteriormente appuntita, con
margine anteriore convesso e piatta di profilo . . . . . . . . . . . . . . . . . lusitanicum
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3. Scudo dorsale di aspetto rugoso, con punteggiature grosse e numerose; solchi cer-
vicali profondi, che raggiungono i margini dello scudo. Zampe scolorate alle arti-
colazioni. Aperture genitali a profilo sporgente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

– Scudo dorsale liscio con rade punteggiature; solchi cervicali poco profondi, che
non raggiungono i margini dello scudo. Arti uniformemente colorati. Apertura
genitale cordiforme, depressa posteriormente quando vista di profilo . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . detritum

– Peritremi a coda nettamente ricurva . . . . . . . . . . . . . d. detritum
– Peritremi a coda debolmente ricurva . . . . . . . . . . . . d. scupense

4. Zampe con anelli bianco giallastri. Apertura genitale a forma di larga coppa . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . marginatum
– Zampe di colore marrone con anelli rossicci, talvolta marmorizzati. Apertura geni-

tale a calice stretto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . excavatum

Rhipicephalinae, determinazione dei generi

larve

1. Idiosoma subcircolare. Capitulum con margini postero laterali arrotondati; cornua
assenti. Palpi molto corti con articolo I fuso al II, 2 setae ventrali e 4 dorsali sugli
articoli II e III. Ipostoma corto con dentizione di 5-6 file 2/2. Scudo dorsale più
largo che lungo, esteso oltre la metà dell’idiosoma e con scapulae alte. Chetotassi
dorsale: 3 paia di setae scutali, 8 paia marginali, 2 paia centrali; setae supplemen-
tari assenti. Festoni assenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Boophilus annulatus

– Idiosoma ovalare. Scudo dorsale più largo che lungo, esteso meno della metà del-
l’idiosoma, festoni presenti o assenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

2. Capitulum pressochè esagonale; palpi con articoli ben distinti o con sutura fra
articolo II e III non evidente. Setae dorsali supplementari assenti. Coxae con spine
esterne normalmente sviluppate, festoni presenti . . . . . . . . . . . . Rhipicephalus

– Capitulum dorsalmente pressochè triangolare, con angoli postero esterni allunga-
ti e appuntiti, spiniformi; palpi con sutura dorsale fra articoli II e III non eviden-
te. Setae dorsali supplementari presenti. Coxae con spine esterne ridotte a creste,
festoni assenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dermacentor

ninfe

1. Palpi più corti dell’ipostoma; ipostoma largo con dentizione di sette file 3/3; festo-
ni assenti, coxae I e II con piccole creste posteriori, III e IV inermi, solco anale
inapparente. Scudo pentagonale, stretto e allungato, privo di punteggiature; allo-
scutum coperto da rade e corte setae. Base del capitulum dorsalmente esagonale;
auriculae assenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Boophilus annulatus

– Palpi più lunghi dell’ipostoma; festoni presenti; coxae con spine; solco anale visi-
bile; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
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2. Base del capitulum dorsalmente esagonale; palpi composti di 3 articoli, corti e
allargati alla base; articolo I del palpo provvisto di una coppia di setae fimbriate . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rhipicephalus

– Base del capitulum dorsalmente pressochè triangolare; palpi composti da 4 arti-
coli, cilindrici arrotondati all’apice; articolo primo del palpo senza setae piumose
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dermacentor

adulti

1. Base del capitulum dorsalmente quadrangolare; maschi privi di scudi ventrali . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dermacentor

– Base del capitulum dorsalmente esagonale; maschi con scudi ventrali . . . . . . . . 2

2. Scudi adanali del maschio nastriformi. Solco anale assente o inapparente. Festoni
postero marginali assenti. Coxa I triangolare, con angolo superiore prolungato
oltre il margine dello scudo dorsale, non bifida, ma con spine interna ed esterna di
lunghezza simile; coxae II-IV inermi. Capitulum dorsalmente esagonale; palpi
molto corti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Boophilus annulatus

– Scudi adanali del maschio triangolari. Festoni posteromarginali presenti. Coxa I
nettamente bifida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rhipicephalus

Dermacentor, determinazione delle specie

larve

1. Tarso I circondato da una fessura dorso-ventrale anteriore all’organo di Haller.
Presenza di un sensillo conico dorsale sul palpo. Auriculae poco sviluppate, ridot-
te a creste laterali. Coppia di setae scutali postero mediane non più lunghe di 40
µm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . marginatus

– Tarso I privo della fessura dorso-ventrale. Sensillo conico dorsale sul palpo assen-
te. Auriculae ben sviluppate. Coppia di setae scutali postero mediane lunghe più
di 40 µm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . reticulatus

ninfe

1. Meno di diciannove coppie di setae scutali. Auriculae triangolari a punta arroton-
data, relativamente piccole. Tarso I circondato da una fessura dorso-ventrale ante-
riore all’organo di Haller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . marginatus

– Diciannove o venti coppie di grosse setae scutali. Auriculae triangolari, grosse con
base larga quanto il margine posteriore dell’articolo II del palpo. Tarso I privo
della fessura dorso-ventrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . reticulatus

maschi

1. Articolo II del palpo con spina sul margine esterno dorsale molto piccola, più
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larga che lunga; spina ventrale su articolo III assente. Cornua piccole. Peritremi
con evidente ispessimento chitinoso marginale alla base del prolungamento dor-
sale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . marginatus

– Articolo II del palpo con spina sul margine esterno dorsale grande, molto più
lunga che larga; spina ventrale su articolo III presente. Cornua grandi. Peritremi
ovalari con piccolo prolungamento dorsale arrotondato e margine basale di spes-
sore normale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . reticulatus

femmine

1. Articolo II del palpo con spina sul margine esterno dorsale molto piccola, più
larga che lunga; articolo III privo di spina ventrale; margine esterno del palpo
ampiamente arrotondato. Cornua piccole, peritremi ad ovale trasverso con evi-
dente ispessimento chitinoso marginale alla base del prolungamento dorsale.
Apertura genitale con espansioni alari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . marginatus

– Articolo II del palpo con spina sul margine esterno dorsale grande, molto più
lunga che larga; articolo III munito di spina ventrale; margine esterno del palpo
angolato. Cornua grandi, peritremi ovalari con evidente prolungamento dorsale
arrotondato e margine basale di spessore normale. Apertura genitale senza espan-
sioni alari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . reticulatus

Rhipicephalus, determinazione delle specie

larve

1. Faccia dorsale del capitulum rettangolare a margini arrotondati; palpi cilindrici,
corti e grossi con apice ampiamente arrotondato, auriculae assenti; coxae inermi;
scudo dorsale con margine posteriore decisamente convesso . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Digineus) bursa

– Faccia dorsale del capitulum esagonale; palpi triangolari con apice generalmente
appuntito; auriculae presenti; coxae armate, scudo dorsale con margine posterio-
re leggermente convesso o rettilineo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

2. Corpo lungo meno di 0,4 mm; scudo dorsale con margine posteriore leggermente
convesso; auriculae ad angolo ottuso; spina interna su coxa I appuntita . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pusillus

– Corpo più lungo di 0,4 mm; scudo dorsale con margine posteriore rettilineo o
appena convesso; auriculae arrotondate o ridotte a creste; spina interna su coxa I
a punta arrotondata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

3. Palpi larghi, con margine esterno convesso e apice a punta smussa; auriculae
ridotte a piccole creste laterali; spina interna su coxa I che non sorpassa il margi-
ne posteriore di questa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sanguineus

– Palpi più stretti del precedente, con margine esterno dritto e apice appuntito;
auriculae curve; spina interna su coxa I che sorpassa il margine posteriore di que-
sta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . turanicus
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ninfe

1. Base del capitulum più larga che lunga con angoli laterali in genere appuntiti;
palpi triangolari o conici con apice smusso o appuntito; auriculae sub triangolari;
cornua presenti o assenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

– Base del capitulum lunga quanto larga con angoli laterali arrotondati; palpi cilin-
drici con apice largamente arrotondato; auriculae assenti; cornua assenti . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Digineus) bursa

2. Cornua presenti e piccole; articolo III dei palpi largo quanto il II; auriculae trian-
golari a punta acuta; setae postauriculari assenti; scudo dorsale subcircolare, con
margini antero laterali convessi; solchi genitali corti, divergenti, che partono dalla
coxa IV; lunghezza del corpo inferiore a quella di tutte le altre specie (circa 1mm) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pusillus

– Cornua assenti, scudo dorsale con margini antero laterali rettilinei o convessi; sol-
chi genitali che non raggiungono i festoni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

3. Capitulum dorsale con distanza tra gli apici esterni 2-3 volte l’altezza; palpi con
margine interno convesso, spina interna della coxa I più larga e corta dell’esterna
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sanguineus

– Capitulum dorsale con distanza tra gli apici esterni 3-4 volte l’altezza; palpi con
margine interno rettilineo, spine della coxa I pressochè uguali . . . . . . . . turanicus

maschi

1. Scudi adanali sub-triangolari, lunghi più del doppio della loro larghezza . . . . . . 2
– Scudi adanali triangolari con base arrotondata, lunghi meno del doppio della loro

larghezza; peritremi allungati con coda più stretta del primo festone; scudo dorsa-
le uniformemente punteggiato con solco longitudinale mediano esteso fino a metà
del corpo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Digineus) bursa

2. Scudi adanali con margini posteriori inclinati a formare con i margini interni angoli
acuti. Peritremi con coda larga metà o più della metà del primo festone . . . . . . . . . 3

– Scudi adanali con margini posteriori poco inclinati, a formare con i margini inter-
ni angoli quasi retti; margini interni arrotondati e lisci. Apici degli scudi accessori
che raggiungono l’angolo postero esterno degli scudi adanali. Peritremi con coda
lunga, ricurva ed estremità generalmente larga meno della metà del primo festone 
sanguineus

3. Scudi adanali con angoli posterointerni molto acuti e margini interni ad angolo
vivo; gli apici degli scudi accessori raggiungono e talora superano l’angolo poste-
ro-esterno degli scudi adanali. Peritremi allungati, con coda corta, robusta ed
estremità generalmente più larga della metà del primo festone . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . turanicus

– Scudi adanali con angoli postero-interni subacuti; gli apici degli scudi accessori
non raggiungono l’angolo postero esterno degli scudi adanali. Peritremi con coda
corta e tozza, larga quasi quanto il primo festone. Lunghezza del corpo inferiore a
quello delle altre specie, non supera i 2 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pusillus

argas def2  7-03-2005  16:47  Pagina 195



Chiavi196

femmine

1. Aree porose piccole, semicircolari, separate da una distanza superiore a 1,5 - 2
volte il loro diametro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

– Aree porose grosse, ovalari e leggermente divergenti, separate da una distanza
uguale al loro asse minore. Scudo dorsale tondeggiante, uniformemente ricoperto
da punteggiature di media grandezza; solchi cervicali profondi anteriormente ed
estesi fino al margine posteriore. Apertura genitale a V, con margini laterali
appena arrotondati e divaricati. Peritremi ovalari con corta coda angolata . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Digineus) bursa

2. Scudo dorsale più lungo che largo, con punteggiature piccole e irregolari . . . . . 3
– Scudo dorsale poco più lungo che largo, tondeggiante, con punteggiature grosse e

solchi cervicali superficiali. Apertura genitale a U stretta. Peritremi a forma di
fagiolo. Lunghezza del corpo inferiore alle altre specie, non supera 2,5 mm a
digiuno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pusillus

3. Apertura genitale a V aperta con fondo piatto e scleriti lunghi e sottili. Peritremi
sub triangolari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sanguineus

– Apertura genitale a U larga con scleriti corti e grossi. Peritremi simili al preceden-
te, ma a base più lunga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . turanicus
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Introduzione

La prima evidenza che le zecche fosse-
ro in grado di trasmettere microrgani-
smi patogeni risale alla fine dell’800,
quando Smith e Kilbourne (1893)
dimostrarono il ruolo di Boophilus
microplus nella trasmissione del proto-
zoo Babesia bigemina (Pyrosoma bige-
minum),  agente causale della babesiosi
bovina (Texas cattle fever), patologia
cosmopolita trasmessa da varie specie
di zecche e il cui agente causale è diffu-
so in vari Paesi, Italia compresa
(Cringoli et al., 2002). Due anni dopo,
Piana e Galli-Valerio (1895), ricercato-
ri dell’Istituto Patologico della Reale
Scuola Veterinaria di Milano, pubblica-
no un lavoro dal titolo “Su di una infe-
zione del cane con parassiti endoglobu-
lari nel sangue” dove descrivono la dia-
gnosi, il decorso clinico e la terapia da
loro impiegata in un soggetto sottopo-
sto alla loro attenzione. Inoltre è
descritto per la prima volta il parassita
nel cane e viene proposto il nome
Pyrosoma bigeminum var. canis, diffe-
renziandolo da Pyrosoma bigeminum
(Smith e Kilbourne, 1893) del bovino
(da cui il vecchio termine di piropla-
smosi). A partire da queste prime
osservazioni si è andato man mano
chiarendo il ruolo centrale delle zecche
nella trasmissione di agenti virali, bat-
terici, protozoari ed elmintici.
Attualmente le zecche sono considerate
seconde solo alle zanzare quali vettori
di malattia (Soneshine, 1991) ed è
ormai acquisito che una singola zecca
può essere infetta e trasmettere simul-
taneamente diversi agenti patogeni (ad
esempio protozoi del genere Babesia e
batteri del genere Borrelia o batteri del
genere Borrelia ed Anaplasma

[Ehrlichia]: Hoogstraal, 1981; Cinco et
al., 1997). L’elemento nuovo che ha
richiamato l’attenzione dei ricercatori e
del mondo medico/veterinario nei con-
fronti delle zecche è l’aumentata fre-
quenza di aggressioni verso l’uomo e
gli animali domestici (Hoogstraal,
1981; Genchi, 1992; Cinco et al.,
1998; Manfredi et al., 1999; Sibold et
al., 1999; AAVV, 2000) e l’emergere di
nuove patologie dovute ad agenti pato-
geni in precedenza non conosciuti o la
cui circolazione era “relegata” a cicli
che avevano poca probabilità di coin-
volgere l’ospite umano e l’animale
domestico. 

Biologia delle zecche e
trasmissione di microrganismi

Le zecche sono artropodi appartenenti
all’ordine degli Acarina. Il loro svilup-
po si svolge attraverso 4 stadi:
uovo>larva>ninfa>adulto. Sono tutti
ematofagi e per mutare da larva ad
adulto ogni stadio necessita di un pasto
di sangue. Oltre ad un’azione anemiz-
zante e traumatica dovuta al danneg-
giamento della cute dell’ospite da parte
dell’apparato boccale della zecca, è
ampiamente conosciuta l’azione aller-
gizzante degli estratti salivari (caratteri-
stica degli argasidi) e l’azione vettoria-
le, comune a tutte le specie. 
Le zecche si suddividono in due grandi
gruppi: le così dette zecche dure
(Ixodidae), di norma parassiti dei
mammiferi, anche se alcune specie pos-
sono compiere il pasto di sangue su
uccelli, anfibi e rettili, e gli Argasidae
(zecche “molli” degli uccelli) che sono
in grado di fare il pasto di sangue
anche sull’uomo quando presenti in
prossimità delle abitazioni. Ricordiamo
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a tale proposito che il maggior rischio
dovuto alla puntura degli argasidi è
rappresentato da reazioni allergiche,
anche di estrema gravità. In ambiente
urbano la possibilità di trasmissione di
agenti virali è praticamente assente,
come è da escludere la possibilità di
trasmissione di altre patologie, quali la
malattia di Lyme, causate da borrelie
zoonosiche.
Le zecche sono organismi relativamen-
te poco mobili. Mentre gli argasidi
sono caratterizzati da una stretta asso-
ciazione con l’ospite (nest-dwelling soft
ticks) e vivono in siti protetti quali fes-
sure e crepe per aggredire l’ospite nei
momenti a loro più favorevoli, la mag-
gior parte delle zecche dure non vivono
a stretto contatto con l’ospite ma si
portano all’apice della vegetazione alla
ricerca di un ospite su cui alimentarsi:
tale comportamento le espone a un
ampio range di fattori climatici. Inoltre,
al contrario degli insetti, le zecche ten-
dono a minimizzare il costo energetico
dovuto alla ricerca e al contatto con
l’ospite compiendo pochi, ma abbon-
danti pasti di sangue. Questo compor-
tamento è portato all’estremo nel caso
degli ixodidi, per i quali il pasto di san-
gue è unico per stadio di sviluppo e la
riproduzione avviene solo una volta,
dopo il pasto della femmina adulta.
Alcune specie compiono l’intero ciclo
(o parte) su un unico ospite (3 o 2
pasti sullo stesso ospite: zecche a 1 o 2
ospiti), ma la maggior parte compie il
pasto di sangue su un ospite per poi
cadere a terra dove muta allo stadio
successivo (zecche a 3 ospiti) e l’intero
ciclo vitale si completa in settimane,
mesi o anni, e la durata è dipendente
dalla temperatura. In tal modo il perio-
do di vita non parassitaria, tra stadio e

stadio, subisce ampie variazioni stagio-
nali dovute al clima. 
Per utilizzare un tale tipo di vettore, un
patogeno deve sopravvivere tra stadio e
stadio e possibilmente essere in grado
di infettare la progenie (uova) in modo
da sfruttare la fecondità delle zecche
per amplificare il proprio potenziale
infettante sia in senso orizzontale (sta-
dio → stadio), sia in senso verticale
(adulto → uova → generazioni succes-
sive) (fig. 1). Ne consegue che la tra-
smissione del patogeno dipende dai
tassi di sviluppo, di sopravvivenza e
riproduzione della zecca, che possono
essere correlati in modo non lineare
con l’intensità dell’infezione. Un esem-
pio viene dalla interazione tra protozoi
del genere Babesia e zecche.
L’infezione da Babesia riduce la fecon-
dità delle zecche ma migliora la loro
capacità di alimentarsi ed il loro tasso
di sopravvivenza (Randolph, 1991).
Inoltre vi sono dati che dimostrano che
l’infezione da Babesia nei microroditori
ne aumenta l’attività in concomitanza
con la stagione in cui le zecche sono
più attive (Randolph et al., 2002) men-
tre Rickettsia rickettsii può esercitare
un effetto letale sulla popolazione di
zecche, diminuendone l’abbondanza
(Niebylski et al., 1999).

Pasto di sangue e co-feeding: quale
ruolo nella trasmissione dei microrga-
nismi patogeni?
La straordinaria capacità delle zecche
nel trasmettere microrganismi patogeni
era fino a pochi anni fa messa in rela-
zione alle modalità con cui questi artro-
podi compiono il pasto di sangue e alla
composizione dei secreti salivari. La
saliva contiene sostanze attive in grado
di promuovere la crescita di virus
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(Hajnicka et al., 1998) e la mobilità dei
batteri (Shih et al., 2002), oltre a
sostanze anticoagulanti, anestetizzanti,
antinfiammatorie, in grado di depoli-
merizzare il collagene e di interferire
sulla reazione immunitaria locale oltre
che sull’emostasi (Champagne, 1994):
in tal modo attorno al punto della cute
in cui la zecca affonda il suo apparato
boccale si crea un microambiente ido-
neo alla trasmissione dell’agente pato-
geno (Soneshine, 1991). 
Nel corso della vita parassitaria l’atti-
vità ematofagica della zecca è presso-
ché continua, con fasi lente e rapide di
assunzione del sangue che affluisce
nella microferita causata dal rostro: alla
fase di assunzione segue una fase di
rigurgito di larga parte della quota
liquida (Kaufman, 1989). Tale mecca-
nismo è dovuto alla necessità di mante-
nere l’equilibrio idrostatico da parte
dell’artropode, che non potrebbe smal-
tire i volumi di sangue in toto ingeriti
(nelle fase rapida una singola femmina

adulta del peso di 7-10 mg può assu-
mere  fino a 4 ml di sangue; Kaufman,
1989). E’ soprattutto nella fase di
rigurgito che la trasmissione di micror-
ganismi è più attiva e il diffondersi del-
l’infezione è ritenuto conseguenza del-
l’assunzione del patogeno da parte di
una zecca non infetta che si alimenta su
un ospite infetto; il successivo pasto di
sangue su un ospite non infetto assicu-
ra la sopravvivenza e la diffusione del
patogeno. Ne consegue che più elevato
è il livello dell’infezione sistemica nel-
l’ospite vertebrato maggiore è la proba-
bilità per il vettore di infettarsi e la pre-
valenza di infezione tra ospiti vertebrati
dovrebbe essere direttamente correlata
alla presenza del patogeno nelle zecche.
Di fatto la maggior parte dei virus,
compreso il virus della encefalite da
zecche  (TBE virus), sono caratterizzati
nelle popolazioni di ospiti vertebrati
che fungono da reservoir (roditori del
genere Apodemus spp. e Clethrionomys
spp.) da livelli troppo deboli di viremia

Fig. 1: Ciclo di trasmissione parassita/zecca - dipende dalla presenza e abbondanza di ospiti vertebrati e dal
tasso di sopravvivenza e di riproduzione della zecca. Il parassita può essere trasmesso per via transovarica e
mantenuto tramite la trasmissione transtadiale nelle popolazioni di zecche. Ogni stadio successivo di sviluppo è
meno numeroso del precedente a seconda del tasso di mortalità tra stadio e stadio (l’esempio in figura può per-
mettere l’equilibrio tra popolazioni di zecche e ospiti; Randolph et al., 2002). Il ciclo della zecca si riferisce a
una zecca a tre ospiti: ogni stadio di sviluppo si alimenta su un diverso ospite, quindi cade a terra dove muta allo
stadio successivo. La femmina engorged cade a terra e depone le uova.
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per assicurare una efficiente trasmissio-
ne del patogeno alla popolazione di
zecche (Hudson et al., 2001).
Similmente esiste uno squilibrio tra i
valori di prevalenza delle infezioni da
Borrelia spp. (malattia di Lyme) nelle
popolazioni reservoir (in Italia soprat-
tutto roditori selvatici del genere
Apodemus) e quelli osservati nelle
popolazioni di zecche presenti nello
stesso ambiente (prevalenza media del
3-5% nei roditori contro valori del 10-
30% nelle zecche; AAVV, 2000). Tali
evidenze hanno portato a considerare
l’esistenza di una trasmissione non
sistemica (Labuda et al., 1993;
Randolph et al., 1996).
Le zecche nel corso del pasto di sangue
sull’ospite tendono a raggrupparsi in
cluster (fig. 2) rendendo possibile il tra-
sferimento di microrganismi da zecca a
zecca tramite meccanismi di co-feeding,
anche quando si alimentino su ospiti
sani. In tal modo oltre alla trasmissio-
ne: zecca non infetta → ospite infetto
→ zecca infetta → infezione di un
nuovo ospite nel corso del successivo
pasto di sangue, va considerata la tra-
smissione diretta tra zecche (zecca
infetta → zecca sana) che, richiamate
da sostanze ferormonali, compiano il
pasto di sangue nello stesso cluster. 
Vi sono distinti componenti spazio-tem-
porali della trasmissione non sistemica:
l’infezione può essere acquisita da una
zecca non infetta che compia il pasto di
sangue contemporaneamente a una
zecca infetta su un ospite sano anche
quando esista una separazione fisica
(fino a 1 cm) tra le due zecche; inoltre
una zecca sana può contrarre l’infezio-
ne alimentandosi simultaneamente a
una zecca infetta e può continuare ad
infettarsi anche dopo che la zecca infet-

ta è caduta al suolo. Il primo esempio è
caratteristico delle infezioni virali la cui
disseminazione avviene tramite il siste-
ma linfatico di cellule infette. Diverso è
il caso delle borrelie, relativamente
immobili nel derma. E’ stato inoltre
dimostrato che le borrelie presentano
una chemiotassi positiva nei confronti
degli estratti salivari delle zecche e la
loro migrazione aumenta di circa 10-20
volte rispetto alle spirochete non a con-
tatto con gli estratti salivari (Shih et al.,
2002).

Ecologia ed epidemiologia delle
malattie trasmesse da zecche

I meccanismi che presiedono al mante-
nimento in natura dei microrganismi
patogeni e la loro “emergenza” in ospi-
ti/popolazioni che presentino patologie
clinicamente manifeste sono fenomeni
complessi che riguardano l’ecologia dei
microrganismi parassiti e l’epidemiolo-
gia delle malattie da essi causate. Ogni
parassita (e di conseguenza ogni malat-
tia) ha una sua “focalità” naturale, risul-
tato dell’interazione tra il potere patoge-
no del microrganismo e la resistenza
(dovuta alle pressioni selettive, alla ete-
rogeneità genetica e alla risposta immu-
nitaria) che si è andata formando nel
corso degli anni nella popolazione ospite
che vive in un determinato ambiente

Fig. 2. Zecche che si alimentano in cluster su un
merlo (co-feeding).
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dove l’agente eziologico abbia trovato le
condizioni idonee al proprio manteni-
mento. Basti pensare all’adattamento
delle popolazioni occidentali al bacillo
tubercolare e ai terribili danni da esso
causato nelle popolazioni indigene del
sud e nord America dove la malattia non
era originariamente presente, ma intro-
dotta dai coloni europei (vedi Box 2).
Nell’interazione zecca → patogeno →
ospite vanno distinti due cicli e la loro
possibile interazione: un ciclo
“ecologico” ed un ciclo “epidemiologi-
co”. Il ciclo “ecologico” (vedi Hudson et
al., 2002) è frutto dell’adattamento del
microrganismo a ospiti naturali e dei
conseguenti fenomeni di coevoluzione
che hanno progressivamente attenuato
l’effetto patogeno del parassita sulla
popolazione di ospiti vertebrati e di vet-
tori. In questi casi non è infrequente che
gli ospiti vertebrati e gli artropodi vetto-
ri fungano anche da reservoir. Nel caso
delle malattie trasmesse da zecche, ospi-
ti reservoir sono quelli in grado di assicu-
rare un pasto di sangue sufficiente alla
zecca per il suo sviluppo e di presentare
fasi più o meno prolungate di parassite-
mia. A loro volta le zecche possono fun-
gere da reservoir quando l’infezione sia
trasmessa per via transovarica e transta-
diale alle generazioni successive.
Diverso è il ciclo “epidemiologico”, ter-
mine che indica l’andamento di una
malattia all’interno della popolazione
umana o animale. L’interazione dei due
cicli dovuta a modificazioni climatico-
ambientali (global warming), degli
assetti socio-economici (ad esempio l’e-
levata mobilità delle popolazioni
umane a scopo turistico o di lavoro e i
fenomeni immigratori) e ai cambia-
menti nella gestione del territorio, può
portare l’uomo a “invadere” ambienti

ad elevato rischio di infezione o alla
colonizzazione da parte delle zecche e
dei microrganismi da esse trasmessi di
nuovi ambiti di norma “dominio” del-
l’uomo e degli animali domestici.
Inoltre, l’aumento di talune specie di
animali selvatici in grado di ben sop-
portare forti infestazioni da zecche,
quali gli ungulati selvatici (ospiti
“amplificatori”) a svantaggio di compe-
titori naturali, favorisce l’accelerazione
dei cicli vitali di questi artropodi e la
loro disseminazione sul territorio
(Chemini et al., 1997). E’ probabile
infatti che stiamo assistendo all’emerge-
re e all’adattamento di microrganismi
un tempo “sequestrati” in “cicli ecologi-
ci” che vedevano la zecca come vettore
di microrganismi caratteristici di specie
selvatiche, relegate in ambienti poco
utilizzati dall’uomo, e in larga parte
resistenti grazie al lungo adattamento
tra ospite e patogeno (Hoogstraal,
1981, Genchi, 1992).

Malattie trasmesse da zecche

Le zecche sono in grado di trasmettere
malattie causate da virus, batteri, pro-
tozoi ed elminti. Una rassegna comple-
ta di tutti i microganismi trasmessi da
zecche e delle patologie ad essi associa-
te esula dallo scopo di questo capitolo.
Di seguito sono brevemente descritti
gli agenti protozoari, batterici, virali ed
elmintici e le malattie da essi causate di
maggior importanza in Europa e in
Italia. In alcuni casi gli agenti causali e
le patologie connesse sono noti da
tempo, come la babesiosi del cane e dei
ruminanti domestici, in altri, come per
molte malattie batteriche, questi si
sono imposti all’attenzione dei ricerca-
tori e del mondo medico-veterinario
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Tab. 1. Zecche e principali organismi patogeni trasmessi in Italia.

Tab. 2. Sieroprevalenza di infezioni trasmesse da zecche in donatori sani in alcune aree alpine del nord-est
Italia (Trentino e Veneto; Genchi e Sambri, dati non pubblicati; Nuti et al., 1998).

Vettori provati Patogeno Infezioni zoonosiche

Rhipicephalus sanguineus
Rhipicephalus spp.
Dermacentor reticulatus
Hyalomma spp.

Borrelia burgdorferi  s. l. 26% - 15% forestali/residenti
Ehrlichia chaffeensis/Anaplasma 8% - 5% forestali/residenti
phagocytophila (Ehrlichiosi)
Babesia spp. 3,5% forestali
Rickettsia spp. 4,0% forestali

Ixodes ricinus
Dermacentor spp.
Haemaphysalis spp.
Hyalomma spp.

Batteri
Anaplasma phagocytophilum [Ehrlichia phagocytophilum]. . . 
Anaplasma platys [Ehrlichia platys] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bartonella henselae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Borrelia afzelii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Borrelia burgorferi sensu stricto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Borrelia garinii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Rickettsia helvetica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Rickettsia slovaca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Virus
Virus del gruppo “tick-borne encephalitis” (Flaviviridae). . . . . 
Hantavirus (sierotipi Dobrova, Puumala, Tula). . . . . . . . . . . . . 

Protozoi
Babesia canis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Babesia spp.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Hepatozoon canis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Batteri
Anaplasma marginale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Anaplasma platys [Ehrlichia platys]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Coxiella burnetii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ehrlichia canis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Francisella tularensis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Rickettsia conorii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Rickettsia helvetica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Rickettsia africae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Rickettsia aeshlimanni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Elminti
Dipetalonema grassii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Dipetalonema reconditum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ï

ï

ï
ï
ï
ï
ï

ï

ï
ï
ï
ï
ï
ï

ï
ï

Prevalenza Tipologia 
del donatore
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per il loro carattere di patogeni “emer-
genti” e per la loro natura zoonosica.
Nella Tabella 1 sono riportati i princi-
pali organismi patogeni trasmessi dalle
zecche in Italia. Nella tabella 2 si ripor-

tano i valori di sieroprevalenza di infe-
zioni trasmesse da zecche in donatori
sani in alcune aree alpine del Nord-Est
Italia (Genchi e Sambri, dati non pub-
blicati; Nuti et al., 1998).
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Protozoi

Babesia spp.

I protozoi del genere Babesia sono gli
agenti causali delle babesiosi, malattie
parassitarie cosmopolite trasmesse dalle
zecche.
Le forme cliniche sono conseguenti alla
localizzazione del parassita nel globulo
rosso (Figg. 3, 4 e 5) e alla sua moltipli-

cazione per carenza di una risposta
immunitaria efficace da parte dell’ospi-
te. Attualmente al termine  piroplasmo-
si, la cui etimologia è stata ascritta al
termine pyros (calore in greco) a causa
del rialzo febbrile che caratterizza l’in-
fezione o al latino (pirum) per la forma
piriforme che assume il protozoo all’in-
terno del globulo rosso, è preferito il
termine di babesiosi, dal genere
Babesia che comprende oltre 70 specie
in grado di infettare animali domestici
e selvatici e l’uomo.

In Italia sono presenti B. bigemina nel
bovino (Cringoli et al., 2002; B. bovis è
stata osservata solo in bovini importati
dalla Francia, Savini et al., 1999) e B.
motasi e B. ovis nei piccoli ruminanti
(Savini et al., 1999). Nel cane l’infezio-
ne è causata da 2 specie di Babesia: B.
canis canis e B. canis vogeli (Cacciò et
al., 2002) trasmesse soprattutto da R.
sanguineus. B. canis canis è la più dif-
fusa essendo presente in larga parte
dell’Europa, Africa, Asia e Nord,
Centro e Sud America. B. gibsoni è dif-

Fig. 3. Babesia canis: striscio di sangue di cane
con numerosi eritrociti infetti.

Fig. 5. Babesia canis: forma atipica in un
macrocita di un cucciolo di cane morto per infe-
zione fulminante.

Fig. 4. Babesia canis: nelle forme tipiche, all’in-
terno dell’eritrocita, si osservano due corpi
parassitari piriformi, disposti ad angolo acuto,
spostati verso la periferia.
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fusa soprattutto nelle regioni dell’estre-
mo Oriente ed è stata accidentalmente
importata in varie parti del mondo tra-
mite l’immissione di cani infetti. 
Il ciclo vitale del protozoo è fortemente
adattato al ciclo delle zecche in modo
da assicurarne la sopravvivenza anche
in caso di mancata trasmissione all’o-
spite vertebrato. Il protozoo si moltipli-
ca per via sessuale nelle cellule dell’epi-
telio intestinale delle zecche da dove
migra alle ghiandole salivari e all’ovaio
delle femmine. In tal modo il parassita,
oltre ad essere trasmesso all’ospite ver-
tebrato durante il pasto di sangue, si
diffonde per via transtadiale e per via
transovarica nell’ambito delle popola-
zioni di zecche. Il reservoir di infezione
è rappresentato soprattutto dalle popo-
lazioni di zecche e, sul piano epidemio-
logico, molto meno rilevante è il ruolo
giocato dall’ospite vertebrato: ad esem-
pio è stato osservato che l’infezione
può mantenersi attiva all’interno della
popolazione di zecche per oltre 5 anni
senza che le zecche compiano un pasto
di sangue su un cane infetto. 
Nell’ospite vertebrato i protozoi ini-
zialmente penetrano nel globulo rosso
dove si moltiplicano per scissione
binaria (moltiplicazione asessuale).
Questa fase, che può durare da poche
ore (nei soggetti più suscettibili) a 24-
48 ore, a seconda dello stato immuni-
tario dell’ospite, non è sintomatica.
Man mano che i globuli rossi parassita-
ti vengono sequestrati dalla milza, si
forma una risposta immunitaria contro
il parassita. Il periodo prepatente e di
circa 7-21 giorni. A seconda che pre-
valga la risposta cellulo-mediata o
quella umorale (immunoglobuline),
l’ospite sarà in grado di “resistere”
all’infezione e non entrerà nella fase

sintomatica (prevalere della risposta
Th1: soggetti naturalmente resistenti)
o i parassiti, superata la fase splenica,
andranno a infettare nuovi globuli
rossi. Inoltre i fenomeni immunopato-
logici causati dalle stesse immunoglo-
buline elaborate dall’ospite contro il
parassita, saranno causa di un quadro
clinico complesso e grave, fortemente
debilitante per il soggetto colpito. 
La malattia presenta successive fasi
caratterizzate da abbattimento e ane-
mia emolitica → febbre → splenomega-
lia (ingrossamento della milza), ittero
ed emoglobinuria (presenza di emoglo-
bina nelle urine). In generale nei sog-
getti suscettibili la malattia è grave e
talvolta, se non opportunamente e tem-
pestivamente curata, può portare alla
morte del soggetto parassitato. Nei sog-
getti suscettibili il protozoo provoca
una risposta infiammatoria sistemica
con rilascio massiccio di mediatori del-
l’infiammazione con grave compromis-
sione delle funzioni organiche. In parti-
colare si osserva insufficienza renale
acuta, deficit respiratorio acuto, shock,
complicanze neurologiche, e formazio-
ne di trombi fino a fenomeni di coagu-
lazione intravasale disseminata, soprat-
tutto nei casi di reinfezione. 
Nei ruminanti domestici l’infezione è
particolarmente diffusa nel sud Italia
con punte di sieroprevalenza nei bovini
che superano il 50% (Cringoli et al.,
2002). La patologia è anche diffusa
negli equini, sebbene i dati disponibili
non consentono di tracciare l’epidemio-
logia dell’infezione a livello nazionale.
Nel cane la prevalenza dell’infezione
varia dal 1-5% a oltre il 15% (Traldi et
al., 1988; Puccini et al., 1998). Da
notare che un cane che abbia manife-
stato una babesiosi clinica risoltasi
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dopo terapia resta, nella maggior parte
dei casi, portatore asintomatico del
parassita e deve essere considerato un
soggetto a rischio da proteggere in
modo efficace dal rischio di successive
infezioni.
Il primo caso di babesiosi umana è
stato osservato in Europa nel 1957
(Skrabalo e Deanovic, 1957). Da allora
il crescente numero di casi di infezione
umana (Gorenflot et al., 1998) ha por-
tato a includere Babesia tra gli agenti
di malattia emergente in centro Europa
(Granström, 1999; Hunfeld et al.,
2002) e alla messa in evidenza di
parassiti diversi da B. divergens quali
causa di infezioni zoonosiche
(Herwaldt et al., 2003). 

Diagnosi: la diagnosi si basa sulla sin-
tomatologia e sulla messa in evidenza
del parassita all’interno dei globuli
rossi su strisci di sangue colorati con
May Grünwad Giemsa (MGG).

Trattamento: Imidocarb diproprionato
(Carbesia®).

Profilassi e controllo: il trattamento e il
controllo delle zecche nel corso della
stagione a rischio di infestazioni è la
sola misura efficace che dovrebbe esse-
re applicata a tutti gli animali che fre-
quentino ambienti infestati da zecche. 
Per quanto riguarda il cane, in Nord
Italia, nelle aree dove R. sanguineus e
D. reticulatus sono entrambi presenti,
la stagione di possibile trasmissione si
espande da Febbraio - inizio Marzo a
Ottobre - Novembre a seconda dell’u-
midità relativa, delle temperature e
delle precipitazioni dell’anno. Questi
limiti sono soggetti a modifiche nel-
l’ambito del territorio nazionale tenuto

conto delle diverse condizioni climati-
co-ambientali che caratterizzano la
penisola e che possono influire in modo
determinante sulla durata della stagio-
ne a rischio. Indipendentemente dai
fattori sopra indicati, che possono
influenzare il comportamento epide-
miologico della babesiosi, va notato
che i momenti di maggior rischio sono
rappresentati dall’inizio della stagione
quando soprattutto larve e ninfe sono
alla ricerca attiva dell’ospite dopo la
stasi invernale e nel tardo estate-autun-
no quando ninfe e adulti rientrano in
attività. E’ evidente quindi che è neces-
sario impostare un programma di con-
trollo dell’infestazione da zecche che
tenda a mantenere il cane esente dal-
l’infestazione per tutta la stagione a
rischio (similmente a quanto si fa per
la filariosi cardiopolmonare) e che,
date le caratteristiche del parassita,
questo dovrà articolarsi in 1) misure di
profilassi ambientale e 2) misure atte
a proteggere il cane dalla infestazione.

1) Profilassi ambientale:
Le zecche prediligono aree coperte di
vegetazione o diversamente riparate
(residui di manufatti, macerie, cartoni,
pallets di legno, copertoni smessi) che
le proteggano dall’azione diretta dei
raggi solari e mantengano sufficienti
tenori di umidità relativa. La prima
misura di profilassi ambientale è la
pulizia delle aree di mantenimento dei
cani (box, serragli, giardini). In caso di
presenza di zone a prato, questo deve
essere costantemente tenuto raso,
rimosse foglie secche e altri residui di
vegetazione, la base degli alberi e dei
cespugli potate in modo da permettere
una appropriata penetrazione della luce
solare. Evitare l’uso di pallets di legno
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per le cucce che sono un rifugio natura-
le per zecche e pulci.
L’uso nell’ambiente di sostanze acarici-
de è in generale poco efficace in caso di
terra battuta o prato. Migliori risultati
si possono ottenere su pavimenti pia-
strellati o cemento. In questi casi la
disinfestazione va applicata possibil-
mente con pompe a pressione, avendo
cura di insistere in presenza di sconnes-
sioni, crepe e nei punti di congiunzione
tra pareti e pavimento. Notare che la
disinfestazione di ampie superfici è
quasi sempre impossibile (risultati di
scarsa efficacia e elevati rischi di intos-
sicazione per il cane), mentre risultati
soddisfacenti possono essere ottenuti
su estensioni limitate. Box e parchetti
dovrebbero essere trattati ogni anno,
alla fine dell’inverno, poco prima del-
l’entrata in attività delle zecche, con
prodotti di provata attività residuale. 

2) Profilassi sul cane
Il primo trattamento contro le zecche
dovrebbe essere somministrato alla fine
dell’inverno e continuato con cadenza
mensile, fino alla fine della stagione di
attività delle zecche. In caso di tratta-
mento su più soggetti tenuti nello stes-
so ambiente (canile, allevamento), il
trattamento va effettuato contempora-
neamente su tutti gli animali.

E’ disponibile un vaccino: una buona
risposta immunitaria è raggiunta dopo
2 somministrazioni iniziali a distanza
di circa 30 giorni, con richiami a
cadenza annuale o, meglio, 2 volte
all’anno (primavera e autunno). La sua
efficacia è comunque ridotta nei sog-
getti che abbiano avuto episodi antece-
denti di babesiosi a causa dello stato di
portatori asintomatici e alla scarsa reat-

tività del sistema immune di questi sog-
getti verso il parassita.

Hepatozoon canis

H. canis è un protozoo Apicomplexa: la
riproduzione sessuale avviene nell’orga-
nismo della zecca. Gli sporozoiti si loca-
lizzano nella cavità del corpo dell’artro-
pode e l’ospite vertebrato si infetta per
ingestione della zecca infetta. Sono
state osservate anche infezioni per via
verticale in cuccioli nati da cagne che
vivono in aree fortemente infestate. 
Nel vertebrato, il ciclo schizogonico si
compie nei macrofagi e nelle cellule
endoteliali della muscolatura epischele-
trica, cardiaca e del polmone a cui
segue la formazione di grossi gametoci-
ti che invadono i neutrofili circolanti. Il
ciclo si completa quando la zecca inge-
risce il sangue di un animale infetto.
L’infezione può decorrere in modo
asintomatico e la malattia, quando
manifesta, appare secondaria ad altre
patologie. I segni clinici sono febbre
ricorrente, marcato scadimento delle
condizioni fisiche e dolore lombare e
può avere esito letale. 

Diagnosi: la diagnosi si basa sulla
messa in evidenza dei parassiti negli
strisci di sangue (con la colorazione
MGG i gametociti appaiono come
corpi basofili all’interno dei neutrofili).
In caso di negatività, si può ricorrere
alla biopsia muscolare per la ricerca
degli schizonti.

Trattamento: antinfiammatori non ste-
roidei, carbesia.

Profilassi e controllo: controllo delle
infestazioni da zecche.
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Theileria spp.

Theileria è un protozoo parassita dei
ruminanti. In Italia sono state segnalate
solo specie non patogene (Savini et al.,
1999). Gli schizonti si osservano nel
citoplasma dei linfociti dei linfonodi e
della milza. Negli eritrociti il protozoo
assume una forma bastoncellare, roton-
deggiante, ovalare o ad anello.

Diagnosi: la diagnosi può essere effet-
tuata su strisci colorati con MGG o con
tecniche molecolari (PCR) sul sangue e
su puntati linfonodali. 

Batteri

Da tempo le zecche sono conosciute
quali vettori di numerosi batteri pato-
geni per l’uomo e per gli animali quali
Borrelia duttoni, agente della tick rela-
psing fever (Dutton e Todd, 1905), o
Rickettsia rickettsi, agente della Rocky
Mountain spotted fever (febbre botto-
nosa delle Montagne Rocciose)
(Ricketts, 1909). Il primo caso di feb-
bre bottonosa del Mediterraneo, cono-
sciuta anche come malattia del
Carducci (R. conorii) è stato segnalato
a Tunisi nel 1910 (Conor e Bruch,
1910) ma il ruolo di R. sanguineus
quale vettore della malattia è stato sta-
bilito solo vent’anni più tardi (Brumpt,
1932). La borreliosi di Lyme, una delle
più importanti malattie trasmesse da
zecche in Europa e negli Stati Uniti
causate da batteri del genere Borrelia, è
stata descritta nel 1984 (Johnson et al.,
1984) ma solo dopo parecchi anni si è
giunti alla determinazione e all’isola-
mento dell’agente causale (vedi Box 3).
L’utilizzo in questi ultimi anni di tecni-
che molecolari di indagine non solo ha

portato a riconsiderare la classificazio-
ne dei batteri trasmessi dalle zecche
(Dumler et al., 2001) ma ha consentito
di evidenziare numerosi batteri
“nuovi”, tanto da fare annoverare le
malattie batteriche trasmesse da zecche
tra le malattie emergenti (Parola e
Raoult, 2001 a,b).

Anaplasma spp.

Nel genere Anaplasma sono stati
recentemente inclusi alcune specie del
genere Ehrlichia tra cui E. equi ed E.
phagocytophilum (Dumler et al.,
2001). A. phagocythophilum [E. pha-
gocythophilum]  è l’agente causale
della ehrlichiosi granulocitica umana
[Human Granulocitic Ehrlichiosis,
HGE], malattia zoonosica in grado di
infettare anche il cane (Posterla et al.,
1997; Manna et al., 2004). In Europa il
principale vettore è Ixodes ricinus e i
vetebrati reservoir sono soprattutto
ungulati selvatici (Capreolus capreolus)
e microroditori selvatici (Apodemus
spp., Clethrionomys spp.).
E’ un batterio intracellulare obbligato
che infetta le cellule ematopoietiche
della linea bianca del midollo e i granu-
lociti del sangue. I batteri si osservano
nel citoplasma come vacuoli avvolti da
una membrana: si moltiplicano per
scissione binaria e possono formare
grossi corpi inclusi (morule). Il batterio
entra nel derma tramite la puntura
della zecca e si diffonde per via ematica
e linfatica. Nelle infezioni sperimentali,
dopo 4-14 giorni il batterio è osservabi-
le nei granulociti del sangue periferico.
Il quadro sintomatologico è polimorfo,
riconducibile a una sindrome febbrile
sistemica: apatia, anoressia, febbre, rilut-
tanza a muoversi e talvolta splenomega-
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lia. Sono segnalati anche emorragie,
shock, zoppie, diarrea e sintomi a carico
del SNC quali deficit propriocettivi. 

Diagnosi: in corso di fase acuta, circa 5
giorni dopo l’infezione e per un breve
periodo, le morule possono essere
osservate all’interno delle cellule fagi-
che del sangue in strisci colorati con
MGG. In assenza di una sintomatolo-
gia caratteristica, i risultati dei test sie-
rologici devono essere considerati con
cautela a causa delle risposte crociate
con altri batteri del genere Ehrlichia.
La diagnosi definitiva può essere otte-
nuta con metodi molecolari (PCR).
Trattamento: tetracicline, rifampicina e
cloramfenicolo.

Profilassi e controllo: controllo e profi-
lassi delle infestazioni da zecche.

Anaplasma platys

A. platys è l’agente causale della trom-
bocitopenia infettiva ciclica del cane. Il
batterio si osserva in forma di morula
nelle piastrine: presenta una forma
caratteristica, simile a una fragola, che
lo rende facilmente identificabile. Negli
USA in generale l’infezione è asintoma-
tica. In Italia A. platys è stato identifi-
cato nel cane assieme ad altri batteri
del genere Ehrlichia (E. canis ed E.
chaffeensis (Sparagano et al., 2003). I
sintomi di infezione sono: febbre, letar-
gia, anoressia, talvolta dolori violenti,
trombocitopenia anche grave e mono-
nucleosi. 

Diagnosi: vedi A. phagocytophilum.

Trattamento: tetracicline, oxitetracicli-
ne, carbesia. 

Bartonella henselae

B. henselae è un batterio del genere
Bartonella agente causale della
Malattia del Graffio del Gatto (Cat
Scratch Disease). I gatti infetti fungo-
no da reservoir a livello ematico. La
malattia si diffonde nelle popolazioni
di gatti tramite le feci delle pulci, ric-
che di sangue infetto, che si accumula-
no sotto le unghie e nella cavità orale
dell’animale durante l’attività di puli-
zia, resa più intensa dall’azione irritan-
te del parassita. Il morso o il graffio del
gatto è la principale via di diffusione
dell’infezione all’interno delle popola-
zioni feline e, accidentalmente, nei con-
fronti dell’uomo. Recentemente è stato
dimostrato che l’infezione è trasmissi-
bile direttamente oltre che dalla pulce
(Ctenocephalides felis), anche dalla
zecca (I. ricinus) che contrae il batterio
da reservoir selvatici quale la volpe.
Nell’uomo immunocompetente la
malattia si manifesta come una linfoa-
denopatia regionale benigna che si
manifesta dopo 1-3 settimane dall’infe-
zione. Nei pazienti immuno compro-
messi, l’angiomatosi bacillare è la
manifestazione più frequente. Le lesio-
ni sono facilmente confondibili con
sarcomi e angiosarcomi o granulomi
piogenici.
In Nord Italia la prevalenza di gatti
batteriemici è del 12% (Fabbi et al.,
2004). Recentemente è stato ipotizzato
il ruolo del cane quale reservoir dell’in-
fezione e alcuni casi di infezione sono
stati segnalati anche in questa specie.

Diagnosi: la sierologia non è in grado
di stabilire lo stato di portatore dell’a-
nimale. L’emocoltura e la PCR sul san-
gue sono i test di scelta.
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Trattamento: antibiotici (oxiciclina,
amoxiciclina).

Profilassi e controllo: controllo delle
infestazioni da zecche e da pulci.

Borrelia spp. 

In Europa (Italia compresa) varie spe-
cie di Borrelia sono causa di infezioni
zoonosiche, tutte  le 4 specie del com-
plesso B. burgdorferi sensu lato: B.
burgdorferi sensu stricto, B. garini, B.
azfeli e B. valaisiana (Bandi et al.,
1997; Cinco et al., 1998 a,b; Ciceroni
et al., 2001; Santino et al., 2002), spe-
cie quest’ultima di cui recentemente si
è prospettato un ruolo patogeno per
l’uomo (Ryffel et al., 1999). In Italia il
principale vettore è I. ricinus.
L’infezione decorre generalmente silen-
te negli animali, cane compreso.
L’uomo può accidentalmente infettarsi
tramite la puntura della zecca, frequen-
tando aree fortemente infestate, dove i
reservoir naturali (microroditori selvati-
ci) e le popolazioni di zecche manten-
gono attivo il ciclo della spirocheta. Gli
ungulati domestici e selvatici, il cavallo,
il cane e l’uomo sono da considerarsi
“ospiti terminali” non in grado di tra-
smettere la malattia ad altre zecche, a
causa della breve durata, o assenza,
della sprirochetemia (presenza delle
spirochete nel sangue periferico) (vedi
anche Box 3).
Nel cane i sintomi, quando presenti,
non sono specifici. Possono osservarsi
dolori articolari e zoppie precedute da
un periodo di malessere generalmente
accompagnato da rialzo febbrile. I sin-
tomi possono regredire spontaneamen-
te o progredire attraverso episodi inter-
mittenti di zoppia fino a forme croni-

che di periartriti (Magnarelli et al.,
1987). A questo stadio il DNA del
parassita è rinvenibile tramite PCR nel
connettivo sottocutaneo, nelle membra-
ne sinoviali, linfonodi, peritoneo e peri-
cardio. Altri sintomi, meno frequenti
possono essere miocardite, glomerulo-
nefriti e neuriti (Goossens et al., 2001).
Non esiste correlazione tra sieropositi-
vità e malattia nel cane e rischio per
l’uomo (Goossens et al., 2001); per
entrambi gli ospiti il fattore di rischio è
la frequentazione di ambienti contami-
nati da zecche infette. 

Diagnosi: cautela deve essere posta
nell’interpretazione dei test rapidi in
clinic per possibili risposte crociate
aspecifiche. Test ELISA o di immuno-
fluorescenza indiretta che utilizzano
antigeni delle varie specie di Borrelia
sono eseguibili (sia per il cane, sia per
l’uomo) nei centri diagnostici dove stu-
diano la spirocheta. La diagnosi mole-
colare tramite PCR su campioni biopti-
ci è risolutiva.

Trattamento: i migliori risultati si
ottengono trattando gli animali  preco-
cemente, all’esordio dei primi sintomi
di malattia: doxicillina, amoxycillina.
Le forme artritiche, neurologiche e car-
diache croniche possono essere trattate
con penicillina o cefriaxone per via
intravenosa.

Profilassi e controllo: prevenzione e
controllo delle infestazioni da zecche.
E’ disponibile sul mercato un vaccino
in grado nel cane di proteggere dall’in-
sorgenza della sintomatologia.

In Europa, B. crocidure, B. hispanica e
B. duttoni, agenti causali della tick-
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borne relapsing fever, sono trasmesse
da argasidi del genere Ornithodorus
(Parola e Raoult, 2001b). Il coinvolgi-
mento di un “ceppo spagnolo” di bor-
relia da pazienti affetti da tick-borne
relapsing fever e la sua messa in eviden-
za in zecche Ixodidae ha portato a
riconsiderare il ruolo delle zecche dure
nella trasmissione di questi patogeni
(Anda et al., 1996).

Ehrlichia canis

E. canis è un batterio gram negativo
che si moltiplica nel citoplasma delle
cellule mononucleate (monociti del
sangue, macrofagi, linfociti e cellule ad
attività fagocitaria del sistema reticolo
istiocitario del fegato, milza e linfono-
di) (fig. 6), dove dà luogo alla forma-
zione di morule (2-10 µm di diametro)
formate da una cinquantina di corpi
elementari, osservabili nel citoplasma
delle cellule. 

Il ciclo di sviluppo prevede tre fasi: una
volta fagocitati, i corpi elementari
cominciano a moltiplicarsi. Dopo 7-12
giorni di incubazione, i corpi elementa-
ri si trasformano in morule che si
ingrossano fino alla morte della cellula.

I batteri sono quindi rilasciati e fagoci-
tati da altre cellule e il processo prose-
gue per inibizione della fusione del
fagolisosoma.
I batteri inducono una stimolazione
della risposta umorale: i linfociti B atti-
vati si differenziano in plasmociti che
secernono un fattore di inibizione della
migrazione delle piastrine oltre che
anticorpi antipiastrine che provocano la
distruzione delle stesse; inoltre possono
essere causa di disfunzione piastrinica
inibendone l’aggregazione e l’adesione
(emorragie senza piastrinopenia). 
La risposta cellulo mediata (Th1)
gioca un ruolo fondamentale. Infatti le
citochine secrete da queste cellule
sono in grado di rimuovere il blocco
inibitorio alla formazione del fagoliso-
soma delle cellule macrofagiche,
distruggendo il parassita. La sensibilità
del Pastore Tedesco alle infezioni da
erlichia è spiegata dalla bassa efficacia
della immunità cellulo mediata che
caratterizza questa razza. 
Clinicamente si distinguono 3 forme:
acuta, sub-clinica e cronica. La forma
acuta appare dopo circa 2 settimane
dall’infezione ed è caratterizzata da
letargia, anoressia, perdita di peso, feb-
bre improvvisa, splenomegalia, linfono-
di ingrossati, uveiti ed emorragie che si
manifestano in forma di epistassi,
petecchie ed ematomi.
La forma subclinica è generalmente
silente. I cani clinicamente guariti
entrano nella maggior parte dei casi
nella fase cronica di infezione che può
perdurare tutta la vita quando la malat-
tia non si ripresenti per caduta della
risposta immunitaria del paziente.

Diagnosi: in corso di fase acuta, circa 5
giorni dopo l’infezione e per un breve

Fig. 6. Ehrlichia canis: notare le due morule com-
patte nel citoplasma di un macrofago.
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periodo, le morule possono essere
osservate all’interno delle cellule fagi-
che del sangue in strisci colorati con
MGG.
Alte prevalenze di anticorpi anti-E.
canis sono stati osservati in cani con
sintomi riconducibili all’infezione
(Buonavoglia et al., 1995). In assenza
di una sintomatologia caratteristica, i
risultati dei test sierologici devono
essere considerati con cautela. La dia-
gnosi definitiva può essere ottenuta con
metodi molecolari (PCR).

Trattamento: tetracicline, doxiciclina,
carbesia.

Francisella tularensis

Il batterio fu isolato per la prima volta
in California, nella contea di Tulare
nel 1912. Originariamente fu classifi-
cato come Brucella tularensis e
Pasteurella tularensis. Studi successivi
hanno portato a includerlo nel genere
Francisella, di cui rappresenta la spe-
cie di maggior interesse anche per le
sua capacità di causare infezioni nel-
l’uomo.
Sono conosciuti due strains, Tipo A e
Tipo B, il primo altamente virulento
associato ai lagomorfi (generalmente
coniglio selvatico, anche se la lepre si è
dimostrata recettiva). Il Tipo B, meno
virulento, è associato negli USA al
ratto muschiato e al castoro e il suo
potenziale zoonosico è molto meno
importante del Tipo A, a cui sono
associate la maggior parte delle infe-
zioni umane.

F. tularensis è un coccobacillo Gram-
negativo di piccole dimensioni, pleo-
morfico, non mobile, non capsulato e

aerobico obbligato. E’ un parassita
intracellulare facoltativo.
La tularemia è principalmente una
malattia degli animali selvatici anche
se suscettibili sono l’uomo e alcune
specie di animali domestici quali la
pecora, il cavallo, il gatto, i suini, i
bovini e gli uccelli da voliera e da
cortile. Il microrganismo può essere
trasmesso da artropodi vettori quali
zecche, zanzare, pulci, acari, pidoc-
chi e tabanidi, acque e cibi contami-
nati e per inalazione. Inoltre, F. tula-
rensis è in grado di penetrare attra-
verso la cute intatta e l’infezione può
essere contratta per contatto con ani-
mali e visceri infetti. Nelle zecche
l’infezione è di lunga durata e il
microrganismo si moltiplica nell’epi-
telio intestinale e nell’emolinfa ed è
trasmesso durante il pasto di sangue.
E’ stata anche dimostrata la trasmis-
sione transovarica.
In Italia fino al 1982, epoca in cui si
sono verificate consistenti epidemie in
Toscana, la malattia era stata segnalata
raramente a partire dal 1911. Episodi
di tularemia nell’uomo sono stati
osservati in Lombardia, Liguria,
Toscana e Campania sia per contatto
con carcasse di animali infetti, sia per
contaminazione di acque potabili.
La malattia nell’uomo si manifesta in
modo acuto, con un periodo di incuba-
zione di 3-4 giorni, principalmente con
lesioni granulomatose che esitano in
necrosi, talvolta con l’interessamento
dei linfonodi regionali che possono
andare incontro a fenomeni suppurati-
vi. I piccoli granulomi ascessuali osser-
vabili a carico degli organi parenchi-
matosi e dei linfonodi sono la risultan-
te della fase batteriemica. Nel coniglio
caratteristiche sono le piccole lesioni
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focali, necrotico-granulomatose nel
fegato, milza e linfonodi. 
La patogenesi non è ancora del tutto
chiarita anche se un ruolo importante
appare sostenuto dalle endotossine. Il
microrganismo esercita comunque
un’azione fortemente tossica nei con-
fronti dei macrofagi. La risposta
immunitaria è soprattutto cellulo-
mediata e i fenomeni di ipersensibilità
ritardata possono contribuire ai danni
tissutali.
La vie più comuni di infezione nell’uo-
mo sono rappresentate dal contatto
con animali infetti, con visceri o trami-
te la puntura, oltre all’ingestione di
carni poco cotte di animali infetti o di
acque contaminate.
La malattia nell’uomo può manifestarsi
in varie forme. La più comune è rap-
presentata dalla forma ulceroghiando-
lare con, nell’ordine, sviluppo di papu-
le, ulcere e ingrossamento dei linfono-
di. Altre forme, a seconda della via di
infezione, sono quelle oculo-ghiandola-
re, ghiandolare, gastrointestinale/pol-
monare e tifoide. Tutte le forme posso-
no evolvere in infezioni sistemiche, ma
le ultime due sono considerate quelle
più gravi.

Diagnosi: F. tularensis cresce bene in
agar sangue con aggiunta di cisteina e
forma piccole colonie caratterizzate da
una decolorazione grigiastra ai bordi.
Da  notare che il microrganismo è alta-
mente infettante per l’uomo e che l’iso-
lamento dovrebbe essere effettuato
solo in laboratori di classe 3 e da per-
sonale addestrato.
La diagnosi sierologica si effettua tra-
mite test di immunofluorescenza e
agglutinazione.

Trattamento: la streptomicina è consi-
derata il farmaco di scelta. Il tratta-
mento nelle fasi di esordio della malat-
tia è in grado di eliminare il microrga-
nismo dalle lesioni. 

Haemobartonella spp.

H. canis e H. felis sono batteri gram-
negativi, parassiti epicellulari degli eri-
trociti, correntemente classificati nella
famiglia Anaplasmataceae. Nel corso
della parassitemia, il microrganismo si
rinviene saldamente adeso alla superfi-
cie dell’eritrocita dell’ospite vertebrato
formando piccoli corpuscoli, talvolta
disposti a catenella con colorazione
rosso-bluastra (MGG). La zecca funge
da reservoir e da vettore. L’infezione
può essere trasmessa anche tramite tra-
sfusione di sangue o ferite. 
Il segno più evidente è l’anemia ad
insorgenza acuta quando la parassite-
mia si mantiene costante. Il sintomo
insorge in modo cronico quando è la
risultante di successivi episodi eritremi-
ci. La sintomatologia è generalmente
associata ad altre patologie o insorge
secondaria a stati di immunodepressio-
ne. Può essere presente splenomegalia,
iperplasia midollare eritroide e talvolta
mieloide, eritrofagocitosi, aumento di
emosiderina a livello splenico, emato-
poiesi extramedullare. Anisocitosi, poi-
chilocitosi, reticolocitosi (anemia rige-
nerativa). Gli animali, anche dopo gua-
rigione clinica, possono rimanere por-
tatori.

Trattamento: tetracicline, ossitetraci-
cline e cloramfenicolo. Gluco-corticoidi
(prednisolone, desametazone) in caso
di eritro-fagocitosi (casi gravi).
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Profilassi: controllo delle infestazioni
da zecche; controllo ed eventuale esclu-
sione dei cani donatori infetti.

Infezioni da Rickettsia spp.

Le rickettsie sono microrganismi causa
di infezioni zoonosiche attualmente
raggruppati sul piano tassonomico in
2 Gruppi: Spotted fever Group
(Gruppo delle febbri esantematiche) e
Typhi Group (gruppo delle febbri
tifoidi). Le zecche agiscono da vettori
e da reservoir: infatti nell’artropode è
possibile la trasmissione transtadiale e
transovarica della rickettsia.
La più importante e diffusa infezione
da rickettsia in Italia e nel bacino del
Mediterraneo, dove è endemica, è
quella causata da R. conorii, trasmes-
sa di R. sanguineus. 
Nell’uomo la febbre bottonosa (o feb-
bre del Carducci) è caratterizzata,
dopo un periodo di incubazione di 5-7
giorni, da febbre, eruzione cutanea di
tipo eritematoso su tutto il corpo con
evidenza, nel 50% dei casi, della tipica
“tache noire” (fig. 7) in corrisponden-
za del punto di inoculo da parte della
zecca.

La malattia è relativamente benigna
ma può anche dare origine ad una
serie di complicanze gravi fino alla
morte nei soggetti immunocompro-
messi. In Italia la malattia è endemica
in tutte le regioni esclusa la Valle
d’Aosta e negli ultimi decenni ha fatto
registrare una notevole recrudescenza
in tutto il bacino del Mediterraneo. In
Italia, nel periodo 1989-1999 si sono
verificati oltre 12.000 casi con una
morbilità media di 1.146 casi/anno.
L’uomo può contrarre la rickettsiosi
attraverso la puntura della zecca infet-
ta oppure mediante contaminazione
della cute con le feci o i tessuti lacerati
della zecca infetta. Nel primo caso è
stato dimostrato che il passaggio delle
rickettsie avviene solo dopo alcune ore
che la zecca si è infissa sull’ospite,
quindi ai fini preventivi è importante
che essa venga rimossa al più presto
sia pure con le dovute cautele per evi-
tare il trasferimento percutaneo. 
Nel cane l’infezione è silente.
Contrariamente a quanto comunemen-
te ritenuto, il ruolo di reservoir del
cane è di scarso valore, in quanto la
permanenza del microrganismo nel cir-
colo periferico, quindi in grado di
infettare la zecca, è limitata. Il cane
può invece fungere da animale senti-
nella ed elevate sieroprevalenze nella
popolazione canina rappresentano un
segnale di presenza di rickettsia nell’a-
rea considerata.

Prima del 1974 erano conosciute solo
quattro specie di rickettsie trasmesse
da zecche: R. rickettsii in America, R.
conorii in Europa, sud est asiatico e
Africa, R. siberica in Siberia e Russia
orientale e R. australis in Australia
(Raoult e Roux, 1997). L’utilizzo delle

Fig. 7. Tipica lesione cutanea da Rickettsia
conorii (tache noire) nel punto in cui la zecca
ha compiuto il pasto di sangue in un uomo.
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tecniche molecolari ha portato alla
messa in evidenza e poi all’isolamento
di nuove rickettsie patogene trasmesse
da zecche (Raoult e Roux, 1997,
Raoult et al., 1997; Nilsson et al.,
1999) quali R. helvetica, R. slovaca, R.
africae, R. aeshlimanni, R. mongoloti-
monae e rickettsie del gruppo Israeli
spotted fever in pazienti umani e in zec-
che del genere Rhipicephalus,
Haemaphysalis, Hyalomma e Ixodes
(Beninati et al., 2002, 2004; Fournier et
al., 2000a,b; Giammanco et al., 2003). 
In Europa e in Italia non è presente R.
rickettsii, causa della così detta febbre
delle Montagne Rocciose (Rocky
Mountain Spotted Fever), malattia che
può colpire l’uomo e il cane con sin-
dromi gravi, spesso mortali. 

Diagnosi: cautela deve essere posta
nella interpretazione dei test Elisa che
possono dare falsi positivi o risposte
crociate o risultare positive per R.
conorii a causa dello stato di endemia
nelle popolazioni di R. sanguineus
anche in caso di patologie non dovute
alle rickettsie. La microimmunofluore-
scenza con antigeni specifici è più
attendibile. Specifiche e sensibili sono
le tecniche molecolari (PCR) su sangue
o tessuti.

Profilassi e controllo: trattamento e
controllo delle infestazioni da zecche.

Coxiella burnetii

Coxiella burnetii è l’agente causale
della Febbre Q. La malattia fu descrit-
ta per la prima volta nel 1937 in lavo-
ratori del macello di Brisbane in
Australia che presentavano una forma
febbrile, con sintomi poco specifici, ed

eziologia ignota, da cui il nome di
Query Fever.
Il primo ad isolare il microrganismo da
zecche fu probabilmente Noguchi nel
1926. Dieci anni più tardi Davis e Cox
(1938) ottennero il primo stipite di C.
burnetii da zecche del genere
Dermacentor. 
C. burnetii è un batterio polimorfo, di
piccole dimensioni (0,2-0,4x0,5-2 µm),
intracellulare obbligato, unico rappre-
sentante del genere Coxiella inquadra-
to nell’ordine Rickettsiales anche
se recenti studi portano ad ascrivere
il genere nell’ambito dei gamma-
Protobatteri.
Il microrganismo è in grado di
infettare una vasta gamma di mam-
miferi, uomo compreso, uccelli, rettili
e pesci. Particolarmente suscettibili
sono i ruminanti, soprattutto gli ovini,
i caprini e i bovini, che costituiscono il
reservoir più importante di infezione.
Le zecche possono fungere da vettori e
da serbatoi del patogeno.
In Italia la sieroprevalenza nell’ambito
dei ruminanti domestici varia
dall’1,2% al 14%, con un rischio più
elevato per gli animali stabulati in
modo permanente e per le pecore
rispetto alle capre (Capuano et al.,
2004). Recentemente Capuano et al.
(2004) hanno dimostrato che il
microrganismo ha una elevata diffu-
sione negli allevamenti di ruminati con
valori di prevalenza del 10% in feti
bovini e del 30-44% in feti e nati
morti ovini e caprini, con effetti che
possono incidere in modo fortemente
negativo sul management dell’alleva-
mento.
La fonte principale dell’infezione nel-
l’uomo è costituita dal contatto con
fluidi, invogli fetali e urina di animali

argas def2  7-03-2005  16:47  Pagina 219



Zecche e malattie trasmesse220

infetti, compreso il cane, anche se non
deve essere sottovalutata la trasmis-
sione tramite la puntura della zecca
infetta. La febbre Q è una malattia
acuta, autolimitante, della durata di 3-
6 giorni, con febbre, forte emicrania e
polmonite nel 60% dei casi ed epatite
in circa un terzo.

Diagnosi: oltre all’isolamento del bat-
terio, che deve essere effettuato in lab-
oratori di classe 3 e da personale adde-
strato ad hoc, la diagnosi si basa
comunemente sulla ricerca di anticorpi
IgM e IgG verso le due Fasi del batte-
rio: la Fase I è più virulenta della Fase
II, verso la quale sono rivolte le prime
immunoglobuline prodotte dall’ospite
infetto. I test utilizzati sono la fis-
sazione del complemento, l’immunoflu-
orescenza indiretta e l’ELISA che va
sempre più affermandosi per la buona
sensibilità e specificità e l’elevato val-
ore predittivo sia positivo, sia negativo.
Sono stati messi a punto anche metodi
molecolari (PCR) e PCR associata a
separazione immunomagnetica che
rende la metodica molto più sensibile
per la diagnosi sul latte. 

Trattamento: tetracicline.

Virus

Virus TBE (Tick-Borne Encephalitis)

Il virus TBE (Flaviviridae) è responsa-
bile di una delle più gravi infezioni tra-
smesse da I. ricinus, l’encefalite da zec-
che, che ha una stagionalità correlata
alla distribuzione temporale della
zecca. In Italia esistono focolai in
Toscana, Trentino, Bellunese e Carso

triestino dove è stata rilevata una posi-
tività sierologica dell’1% nelle persone
esposte al rischio di infestazione da
zecche. 
I reservoir più importanti del virus
sono i microroditori selvatici (arvicole)
e il virus è trasmesso tramite la puntura
della zecca. 
Il cane, come l’uomo, può infettarsi fre-
quentando aree dove la densità della
zecca sia elevata e il virus sia presente
nelle popolazioni di microroditori. Il
cane infetto non è un reservoir di infe-
zione per la zecca né rappresenta un
rischio di trasmissione diretta per
l’uomo. Il virus ha un elevato tropi-
smo per i neuroni e causa una menin-
goencefalite non suppurativa con
lesioni multifocali soprattutto a carico
del cervello. L’incubazione è general-
mente molto breve (meno di una setti-
mana). I sintomi sono anoressia, feb-
bre alta, attacchi epilettiformi, diso-
rientamento, atassia, opistotomo, con-
vulsioni, tremori, emi- e tetraplagia e
anisocoria. La sintomalogia può peg-
giorare nel giro di 4-7 giorni. 

Diagnosi: si basa sulla sintomatologia
clinica, su anamnesi positiva per fre-
quentazione di aree a rischio di infesta-
zioni da I. ricinus e sulla sierologia per
la ricerca degli anticorpi contro il virus.

Trattamento: il cane può guarire spon-
taneamente. Possono essere tentate
terapie con  farmaci antinfiammatori,
antimicrobici e antivirali anche se nella
maggior parte dei casi clinicamente
conclamati è necessario ricorrere all’eu-
tanasia.

Profilassi e Controllo: trattamento e
controllo delle infestazioni da zecche.
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Elminti

Dipetalonema grassii e
Dipetalonema reconditum

D. grassii Grassi, 1899 e D. recondi-
tum Noè, 1907 sono nematodi filaridi
parassiti del connettivo sottocutaneo e
delle fasce muscolari dei carnivori
domestici e selvatici.
Recentemente i due parassiti sono stati
riclassificati rispettivamente come
Cercopithifilaria grassii (sin. D. gras-
sii, sin. Acanthocheilonema grassii) e
Acanthocheilonema reconditum (sin.
D. reconditum).

D. grassii è parassita del cane in
Europa, Italia compresa dove il paras-
sita è stato  identificato per la prima
volta, e Africa. Le femmine misurano
25 mm di lunghezza; le microfilarie
570 µm con la parte terminale della
coda a foma di  uncino. Lo sviluppo a
larva infestante (L3) si svolge nella
zecca Rhipicephalus sanguineus. Le
larve L3 misurano 1,05-1,62 mm con
una coda conica provvista di 2 struttu-
re laterali linguiformi.

D. reconditum è stato osservato nei
tessuti connettivi sottocutanei, perivi-
scerali e nel rene del cane e di canidi
selvatici in Europa, Italia compresa
dove il parassita è stato  identificato
per la prima volta, Africa, India e
Nord America. Le femmine sono lun-
ghe da 17 a 32 mm (mediamente 23,4
mm). Le microfilarie  misurano 269-
283 µm di lunghezza e 5-5,5 µm di
diametro, con estremità cefalica ad
uncino buttonuto e con la parte termi-
nale della coda appuntita. Lo sviluppo
a larva infestante si svolge in artropodi

quali le pulci (Ctenocephalides felis,
C. canis e Pulex irritans), la zecca
Rhipicephalus sanguineus ed il pidoc-
chio mallofago Heterodoxus spiniger.
Lo sviluppo a larva infestante avviene
in circa 7 giorni nella pulce ed il perio-
do prepatente nel cane è di 61- 68
giorni. Nessun effetto patogeno è stato
attribuito a entrambi i parassiti. Le
microfilarie di D. reconditum si rin-
vengono nella microcircolazione peri-
ferica degli ospiti infestati e devono
essere differenziate da quelle di
Dirofilaria immitis, agente causale
della filariosi cardipolmonare del cane
e del gatto, che misurano 290-330 x 5-7
µm di diametro, anche se la parte ter-
minale della coda, diritta e appuntita
nel caso di D. immitis, rappresenta un
ulteriore elemento di differenziazione.
La differenziazione con le microfilarie
di D. grassii non pone problemi pratici
date le dimensioni di queste ultime,
marcatamente superiori a quelle di D.
immitis.

Diagnosi: ricerca e identificazione
morfometrica delle microfilarie tramite
arricchimento e colorazione con tecni-
ca di Knott o per microfiltrazione. Nei
casi dubbi si può ricorrere a tecniche
di colorazione istochimica della fosfa-
tasi acida: colorazione di 2 spot in cor-
rispondenza del poro anale e del poro
escretore in D. immitis, del solo spot
anale in Dirofilaria repens e di 3 aree
(area del poro genitale, del polo anale
e della parte terminale del corpo) in
Dipetalonema.  

Trattamento: data l’assenza di effetto
patogeno non vi è alcuna indicazione
di sostanze dotate di attività adulticida
e/o larvicida.
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Box 1

Glossario e definizioni:

Ospiti amplificatori: il termine può essere utilizzato per tutti quegli ospiti che
siano in grado di influire sulle popolazioni di microrganismi patogeni amplifi-
candone la prevalenza o, nel caso delle  zecche,  la loro diffusione nell’ambiente
e il tasso di riproduzione. I due fenomeni non sempre coincidono: i grossi ungu-
lati domestici e soprattutto selvatici, in grado di fornire abbondanti pasti di san-
gue e non sottoposti a trattamenti acaricidi, fungono da amplificatori delle popo-
lazioni di zecche (Chemini et al., 1997). Il capriolo non è però in grado di ampli-
ficare le popolazioni di alcuni batteri (es. Borrelia spp.) mentre è un efficace
amplificatore per altri (Ehrlichia spp.).

Ospiti reservoir (ospite di riserva): qualunque ospite (vertebrato o zecca) che
consenta la sopravvivenza del patogeno in periodi in cui non è possibile la tra-
smissione (esempio: nel corso dell’inverno quando le zecche non sono attive).
Quando il reservoir è un ospite vertebrato, questo deve presentare periodi più o
meno lunghi o picchi stagionali, durante i quali il patogeno è presente nella cir-
colazione sanguigna. I microroditori selvatici sono efficienti reservoir per nume-
rosi agenti batterici e virali. Nel caso delle zecche, la funzione di reservoir è assi-
curata dalla trasmissione transtadiale (trasmissione orizzontale) e transovarica
(trasmissione verticale) del patogeno.

Parassita: qualunque organismo (virus, batterio, protozoo o elminta) che
dipenda da un ospite per le sue esigenze trofiche e sia in grado di influire negati-
vamente sulla fitness dell’ospite, arrecando un danno più o meno evidente.
Ricordiamo che la sopravvivenza dell’ospite rappresenta l’elemento limitante la
sopravvivenza del parassita e lo scopo ultimo del parassita non è la morte della
popolazione ospite. Nella maggior parte dei casi, all’azione patogena del parassi-
ta, l’ospite oppone vari meccanismi di resistenza più o meno efficaci, tra cui i
fenomeni di immunità innata e di immunità acquisita. L’immunità gioca un
ruolo determinante nel rapporto infezione/malattia. La maggior parte dei micror-
ganismi trasmessi da zecche si comportano da opportunisti e la malattia si mani-
festa quando la risposta immunitaria è carente. 

Prevalenza [sieroprevalenza]: numero di ospiti infetti [sieropositivi] diviso il
numero di ospiti esaminati nell’unità di tempo. Generalmente è espressa come
percentuale.

Trasmissione tramite co-feeding: quando il patogeno è trasmesso da una zecca
infetta a una zecca non infetta che si alimentano contemporaneamente sullo stesso
ospite non infetto.

Trasmissione sistemica: quando il patogeno è trasmesso a una zecca non infetta
che si alimenta su un ospite infetto.
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Box 2

Zecche/malattie trasmesse e società umana

Sotto certi aspetti l’interazione zecche/malattie trasmesse e uomo rappresenta
una storia esemplare di adattamento e coevoluzione tra microrganismi patogeni
e ospiti. E’ probabile che l’ecologia delle zecche, e di conseguenza l’epidemiolo-
gia delle malattie trasmesse, abbiano cominciato a modificarsi quando la società
umana si è man mano modificata dai primi gruppi di raccoglitori-cacciatori
nomadi a nuclei più stabili, legati all’agricoltura. Nel contempo, lo sviluppo del-
l’allevamento e della pastorizia ha portato l’uomo e gli animali domestici a inva-
dere territori prima inesplorati, a contatto con ambienti e ospiti selvatici, favo-
rendo il diffondersi delle infestazioni da zecche anche a causa della concentra-
zione degli animali negli spazi relativamente ristretti dell’allevamento. La rivolu-
zione industriale del secolo scorso ha portato un enorme incremento della popo-
lazione umana, con conseguente aumento di esigenze di spazio, mobilità e
richiesta di alimento che hanno rapidamente modificato gli assetti naturali di
larga parte della superficie terracquea. L’agricoltura intensiva e l’urbanizzazione
hanno agito come fattori selettivi determinando un progressivo e drastico declino
della diversità biologica, mentre un numero ristretto di specie in grado di condi-
videre e “competere” con l’uomo hanno aumentato la loro diffusione. Le zecche,
artropodi dotati di grande plasticità biologica e in grado di alimentarsi su nume-
rose specie di ospiti, sono andate man mano adattandosi a queste condizioni,
formando nuove associazioni che hanno favorito la trasmissione di agenti pato-
geni dagli animali all’uomo invadendo nuovi spazi e nuovi ambienti. Basti pen-
sare ai problemi igienico-sanitari dovuti agli argasidi (Argas reflexus), ormai sta-
bilmente presenti in tutti gli ambiti urbani colonizzati da popolazioni di colombi
(Columba livia domestica, il comune colombo urbano) quando il  loro numero
sia troppo elevato rispetto alla capacità portante dell’ambiente. 

Apparentemente paradossale, ma altrettanto paradigmatica, è l’influenza eserci-
tata dal cambiamento d’uso del territorio. Da un lato l’agricoltura intensiva con
l’uso più o meno indiscriminato di acaricidi e diserbanti ha facilitato la selezione
di zecche resistenti e ha agito come fattore negativo sulla sopravvivenza di ospiti
naturali quali i microroditori selvatici e i lagomorfi. D’altra parte l’abbandono
da parte dell’uomo di vasti territori soprattutto montani e pedemontani ha facili-
tato l’incremento demografico degli ungulati selvatici, ospiti “amplificatori” nei
confronti delle zecche e la cui mobilità sul territorio consente la diffusione delle
zecche infette (Chemini et al., 1997), e delle popolazioni di microroditori che
sono ospiti soprattutto degli stadi larvali e rappresentano i più efficaci reservoir
di numerosi microrganismi patogeni. Da ultimo non va dimenticato il ruolo degli
uccelli, soprattutto migratori, che possono trasportare zecche infette anche da siti
lontani e diffondere patologie“nuove” in territori indenni (Habnincova et al.,
2003).
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Box 3

La malattia di Lyme: storia, ecologia ed epidemiologia

Nel 1883 Buchwald descriveva un caso di “atrofia cutanea idiopatica diffusa” in
un paziente punto da una zecca, sindrome in seguito definita come “acroderma-
tite cronica atrofizzante” (ACA) e attualmente inquadrata nel 3° stadio della
borreliosi di Lyme. Si deve però ad Afzelius, nel 1909, l’identificazione del nesso
causale tra la puntura della zecca e l’eritema cronico migrante (ECM), che rap-
presenta la manifestazione cutanea primaria della malattia. Nel 1922 Garin e
Bujadoux associano l’insorgenza di manifestazioni neurologiche alla puntura di
zecca e all’ECM e descrivono una forma di meningoradicolite in un paziente con
ECM causato dalla puntura di una zecca. Si va così man mano affermando l’ipo-
tesi che sia l’ECM, sia le manifestazioni neurologiche conseguenti alla puntura
di zecca siano da ricollegarsi ad un unico agente eziologico trasmesso dall’artro-
pode mentre il successo terapeutico ottenuto in casi di ECM associato a manife-
stazioni neurologiche trattati con penicillina, suggeriscono la possibile eziologia
batterica per queste forme patologiche.
Attorno alla metà degli anni ’70 un sostanziale contributo al completamento del
quadro sintomatologico è dato da Steere e collaboratori che, sulla base di un’in-
dagine epidemiologica retrospettiva tra giovani abitanti della cittadina di Old
Lyme (Connecticut, USA) dove si erano manifestati casi di sospetta artrite reu-
matoide giovanile con frequenze insolitamente elevate,  giungono alla definizio-
ne di “artrite di Lyme”, lasciando aperte diverse ipotesi eziologiche tutte comun-
que basate su agenti trasmessi da zecche.  Nel 1982 Burgdorfer isola una spiro-
cheta nell’apparato digerente di zecche e dimostra la presenza di anticorpi speci-
fici contro il microrganismo nel siero di pazienti con “artrite di Lyme”. Quasi
contemporaneamente, spirochete con identici caratteri antigenici vengono isolate
da zecche in Europa. 
Attualmente le borrelie identificate con certezza come responsabili della malattia
di Lyme sono Borrelia burgdorferi sensu stricto (s.s.), B. garinii e B. afzelii, defi-
nite come complesso B. burgdorferi sensu lato (s.l.). Oltre a queste specie
responsabili della patologia nell’uomo e nel cane, altre specie sono state recente-
mente identificate fra gli isolati ottenuti da vettori ed ospiti vertebrati non prima-
ti quali: B. japonica, B.andersonii, B. lusitaniae, B. valaisiana e B. bissettii. 
L’infezione è mantenuta in natura dalla interazione tra zecca e ospiti animali.
La presenza della spirocheta è infatti molto più frequente nei vettori (zecche) e
nei loro ospiti naturali (livello ecologico) che nella popolazione umana (livello
epidemiologico). In natura la circolazione della spirocheta è indipendente dall’o-
spite umano o dall’animale domestico che in pratica funge da “indicatore”, rile-
vando l’esistenza di un focus naturale di infezione. I valori di prevalenza dell’in-
fezione nelle popolazioni di zecche rappresentano quindi un primo importante
indicatore di rischio e il controllo e le misure di profilassi nei confronti della
malattia non possono prescindere  dalla conoscenza della biologia e dalla ecolo-
gia delle specie di zecche che fungono da vettori. 
L’identificazione degli ospiti naturali responsabili dell’infezione della zecca è
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fondamentale per determinare il rischio potenziale di un ambiente. La maggior
parte dei lavori concordano sul ruolo determinante dei microroditori quali ospiti
ecologici (reservoir) dell’infezione, anche se non mancano segnalazioni sul pos-
sibile ruolo degli uccelli terricoli, che per altro possono svolgere una importante
funzione quali diffusori di zecche infette. 
La condizione indispensabile perché un ospite funga da reservoir è la capacità di
mantenere a lungo le spirochete circolanti nel sangue periferico, rendendo in tal
modo possibile l’infezione della zecca. Ne consegue che le ninfe che si reperisco-
no libere nell’ambiente dopo la muta dallo stadio larvale e gli adulti che si svi-
luppano da ninfe che si sono alimentate su ospiti in grado di mantenere una spi-
rochetemia prolungata sono gli stadi più facilmente infetti (e in grado di trasmet-
tere le spirochete), anche se la possibilità d’infezione transovarica, porterebbe a
non sottovalutare il ruolo della larva quale possibile vettore della infezione. Le
zecche, per altro, sembrano sostenere un ruolo determinante nel mantenimento
dell’infezione anche nel corso della stagione invernale mentre sarebbe esclusa,
nei roditori (Apodemus sylvaticus), la possibilità di infezioni congenite o da con-
tatto (urine infette).
In condizioni naturali, la circolazione della spirocheta è condizionata dalle
caratteristiche del biotopo, dalla presenza di reservoir animali competenti e dalla
densità delle popolazioni di zecche idonee alla trasmissione della spirocheta.
L’emergenza dell’infezione a livello epidemiologico è la conseguenza di due
distinti fenomeni: aumento della frequentazione umana di ambienti dove la spi-
rocheta è presente a livello ecologico e l’aumentato tasso di moltiplicazione delle
popolazioni di zecche che trovano soprattutto nei ruminanti selvatici gli ospiti
idonei a sopportare improvvisi e consistenti aumenti della biomassa parassitaria.
Il degrado ambientale dovuto al progressivo abbandono di aree destinate all’a-
gricoltura e alla pastorizia e la diminuzione dei competitori naturali a causa del-
l’impiego sovente irrazionale di anticrittogamici e diserbanti sono ulteriori fattori
che favoriscono l’aumento degli artropodi. L’incremento dei tassi di riproduzione
e della biomassa delle zecche comporta un aumento dell’infezione nella popola-
zione di acari e facilita la diffusione di zecche infestate tramite lo spostamento
degli ospiti, in particolare dei ruminanti selvatici. In tal modo questi ospiti, di
scarso significato quali reservoir dell’infezione, assumono un ruolo primario nel
mantenimento del vettore e nella sua diffusione.

Sul piano epidemiologico, la borreliosi di Lyme presenta caratteri simili a quelli
di altre patologie trasmesse da zecche. La distribuzione stagionale dei casi di
ECM individua un picco costantemente presente in tarda primavera-inizio estate
(Giugno-Luglio), mentre i sintomi più tardivi si concentrano in autunno-inizio
inverno. Il periodo di incubazione medio tra la puntura del vettore e l’esordio
della manifestazione clinica è stato calcolato in 5-29 giorni per l’ECM, 20-59
giorni per i sintomi neurologici e in 2-8 mesi per l’artrite. Lo studio della distri-
buzione dei sintomi clinici a seconda delle varie classi di età ha dimostrato che
le manifestazioni cutanee croniche (ACA) sono presenti principalmente in  età
più avanzata mentre tutti gli altri sintomi che compongono il quadro sindromico
hanno una distribuzione abbastanza omogenea. Nei soggetti pediatrici il quadro
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neurologico più frequentemente osservato è quello di una meningite associata a
paralisi dei nervi cranici, mentre negli adulti prevalgono le forme di meningora-
dicolite (Weber et al., 1993).

La presenza di anticorpi sierici contro B. burgorferi s.l. varia in modo significati-
vo a seconda della popolazione esaminata e al rischio di infezione cui la stessa è
sottoposta. Nel complesso, il livello di sieropositività nella popolazione italiana è
stimabile attorno al 5%, con estremi molto variabili a seconda del campione
esaminato. Si passa infatti da valori del 2,4% in Sicilia, al 4,1% dell’area bolo-
gnese fino a giungere a livelli superiori al 10% in popolazioni residenti in aree
endemiche (Liguria, Trentino, Veneto, Friuli Venezia Giulia) o sottoposti ad ele-
vato rischio per motivi professionali (forestali). Va comunque sottolineato che, a
partire dal primo caso descritto in Italia nel 1983 fino ad oggi, il numero di casi
accertati clinicamente e  mediante diagnosi di laboratorio ha superato il migliaio
e che tale numero presenta un costante incremento su base annua. Per altro la
situazione eco-epidemiologica europea sarebbe più complessa di quanto fino ad
ora ritenuto sulla base dell’esperienza nord americana, dove la sola genospecie
osservata è B. burgdorferi s.s. Infatti un’ampia eterogeneità genetica è stata
messa in evidenza negli isolati di B. burgdorferi ottenuti da zecche, ospiti natu-
rali e pazienti umani in Europa, dove sono state isolate tutte  le 4 specie del
complesso B. burgdorferi s.l. (B. burgdorferi s.s., B. garini, B. azfeli e B. valaisia-
na) e diverse altre specie agenti eziologici putativi  di  borreliosi umana, quali ad
esempio, B. lusitaniae.
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Box 4

Come difendersi dalla puntura delle zecche

Anche se le malattie trasmesse dalle zecche rientrano nel grande gruppo delle
zoonosi, l’interazione del vettore è fondamentale per una corretta determinazio-
ne dei fattori di rischio. Nei casi in cui il reservoir è rappresentato da microrodi-
tori selvatici (es.: virus TBE e Hantavirus), la prevalenza di infezione nella zecca
può essere molto bassa. Un esempio è la frequenza del virus TBE in aree quali
alcune regioni alpine del Nord Est dove, a fianco di 6 casi accertati nella popola-
zione umana tra il 2000 e il 2001, il microrganismo è stato isolato in un solo
esemplare di zecca su oltre 13.000 sottoposte ad analisi. Inoltre il rischio non è
mai da attribuire alla presenza dell’animale domestico nell’ambiente familiare. I
numerosi fattori che interferiscono sulla dispersione delle zecche nell’ambiente,
l’interposizione tra un pasto di sangue e l’altro degli stadi a vita libera e l’even-
tuale interazione con altri ospiti che possono contribuire alla “diluizione” del
potere infettante della popolazione di zecche quando queste compiano pasti di
sangue su ospiti naturalmente resistenti, fanno sì che il fattore di rischio reale
sia l’ambiente mentre il coincidere dell’infezione nell’animale domestico (ad
esempio il cane) e nell’uomo è conseguente alla frequentazione da parte del pro-
prietario e del cane delle medesime aree a rischio.

Consigli pratici: uomo

– Massima attenzione nel frequentare aree riconosciute a rischio di infestazione.
– Evitare le aree con vegetazione folta, sottoboschi, aree con ricca vegetazione e

cespugli; camminare sempre al centro dei sentieri; vestire indumenti idonei
(pantaloni lunghi, scarpe alte, nel caso infilare i pantaloni nelle calze).

– Ispezionarsi accuratamente alla fine di una escursione; le aree preferite dalla
zecca per il pasto di sangue sono quelle dove la cute è più sottile e umida come
l’inguine, le ascelle, il torace e la testa; ricordiamo che il pronto distacco della
zecca dopo il loro ancoraggio alla superficie cutanea è una delle più efficaci
misure di profilassi nei confronti delle malattie trasmesse. La maggior parte dei
microrganismi, anche quelli già localizzati a livello delle ghiandole salivari, ven-
gono trasmessi all’ospite nella fase del “rigurgito”, che inizia alcune ore dopo
che la zecca si è “infissa” sulla cute. Ricordiamo a tale proposito che il ricono-
scimento della zecca sul corpo umano può non sempre essere facile. Gli stadi
larvali sono particolarmente piccoli e quando non ancora ripieni di sangue
appaiono poco più grandi di una capocchia di spillo (circa 1-2 mm), di colore
grigiastro. Solo dopo l’inizio del pasto di sangue assumono un colore brunastro.
Taluni pazienti riferiscono di essersi accorti della presenza della zecca confon-
dendola inizialmente con un neo mai osservato in precedenza. Inoltre, date le
caratteristiche della cute umana, le zecche possono essere profondamente infis-
se, sporgendo alla superficie solo con parte dell’addome. Inoltre la puntura della
zecca è indolore e anche il loro movimento sul corpo non è avvertibile, essendo
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attutito da una sorta di cuscinetti (pulvilli) posti alle estremità degli arti.
– Il distacco della zecca deve essere fatto in modo accurato facendo attenzione a

non causare il distacco del capitulum (apparato boccale) che può rimanere
infisso nella cute dell’ospite, possibile punto di ingresso per microrganismi
patogeni. Ci si può aiutare con delle pinzette avendo cura di non premere
eccessivamente sull’addome dell’artropode. L’operazione può essere effettuata
anche presso un pronto soccorso.

– Segnalare al proprio medico o al presidio medico di zona l’avvenuta puntura
della zecca.

Consigli pratici: cane

– I cani dovrebbero essere trattati preventivamente contro le zecche 1 settimana
prima dell’inizio della stagione a rischio (fine Febbraio-inizio Marzo).
Preferire prodotti ben tollerati e a lunga persistenza. Il trattamento dovrebbe
essere ripetuto secondo le scadenze indicate dalle ditte produttrici per tutto il
periodo a rischio (fino alla fine di Settembre-Ottobre, a seconda delle zone).
Nel caso che si voglia ricorrere a collari acaricidi, questi devono essere mante-
nuti costantemente sull’animale, controllati periodicamente per evitare imbrat-
tamenti o altri danni che possano alterarne l’efficacia ed eventualmente sosti-
tuiti.

– Ricoveri e canili dovrebbero essere disinfestati all’inizio della stagione con pro-
dotti persistenti; ricordarsi che ricoveri poco razionali e di fortuna possono
essere essi stessi un ottimo rifugio per le zecche. Sempre nel caso di canili o
giardini grande attenzione deve essere posta al mantenimento della copertura
vegetativa. Le coperture erbose devono essere mantenute con cura e tosate di
frequente evitando la crescita indiscriminata di essenze infestanti, le siepi
devono essere potate con frequenza e il materiale vegetale deve essere raccolto
e allontanato. Altrettanta cura deve essere posta nel rimuovere manufatti e
altri materiali che possono costituire un rifugio per le forme a vita libera delle
zecche, compreso crepe e scrostature su strutture murarie, pavimentazioni e nei
punti di intersezione tra pavimenti e pareti. Particolare attenzione deve essere
posta quando i cani siano ricoverati su terra battuta. Anche per il cane vale la
norma di una attenta ispezione quando sia portato in aree ad elevato rischio.
Le aree preferite dalle zecche sono il muso, il bordo e l’interno del padiglione
auricolare, le regioni inguinali e ascellari e l’addome.   
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L’incontro tra zecche e pediatra è un
evento un po’ insolito, in genere con
l’arrivo dei mesi caldi quando con gite
e passeggiate le famiglie e soprattutto i
bambini, hanno una maggiore possibi-
lità di vita all’aperto. Non è infrequen-
te quindi imbattersi in alcuni ectopa-
rassiti, come le zecche, che spesso si
rinvengono sugli animali domestici e
non, ma che, occasionalmente, posso-
no creare seri problemi all’uomo; infat-
ti, sempre nella stagione calda, i mass
media riferiscono di casi, a volte pur-
troppo mortali, di malattie trasmesse
“dalla puntura di una zecca”. La tra-
smissione di notizie per via mass
mediatica ha un impatto emotivo note-
vole sull’opinione pubblica e, spesso, il
maggiore imputato (praticamente sem-
pre innocente) diventa l’animale d’af-
fezione: cane o gatto incontrato, carez-
zato o con il quale si è giocato!

Ecco che si vedono genitori preoccupa-
tissimi presentarsi in Pronto Soccorso
con il loro figliolo sul quale hanno rin-
venuto “una zecca” che nella maggior
parte dei casi è stata rimossa “avventu-
rosamente”. In Pronto Soccorso, qua-
lora la zecca sia ancora infissa (di soli-
to in questi casi si tratta di sedi un po’
particolari quali cuoio capelluto, ascel-
le, inguine, scroto) si procede ad una
sua corretta rimozione e dopo un
esame della sede di puntura con relati-
va detersione e disinfezione, viene soli-
tamente prescritto un antibiotico da
somministrare per 5 – 7 giorni “come
profilassi”. Nella nostra esperienza,
negli anni 2002-2003 abbiamo seguito
167 bambini punti da zecche e per
ognuno di loro è stata compilata una
scheda che ha consentito il rilevamen-
to di una serie di dati che hanno porta-
to alle valutazioni esposte di seguito.

Si tratta di 92 maschi con un’età
media di circa quattro anni e 75 fem-
mine con un’età media di circa cinque
anni. Solo in due casi la zecca è stata
rimossa presso il nostro reparto, a 51
bambini la zecca è stata rimossa presso
il Pronto Soccorso di un Presidio
Ospedaliero, per gli altri (114) la zecca
è stata rimossa da genitori o parenti con
le metodiche più svariate ed i bimbi
condotti successivamente in Pronto
Soccorso. In due bambini si è avuto il
“sospetto” della puntura di zecca, si è
cioè rinvenuta la lesione cutanea ma
non la zecca. Uno dei due era una lat-
tante di quattro mesi posta a dormire in
carrozzina sul terrazzo di casa, in città,
all’ultimo piano di uno stabile con tetto
colonizzato da colombi.
In questo caso il padre rinvenne un
“insetto tondeggiante grigiastro”
(preso e schiacciato con fuoriuscita di
sangue), sul cuscino accanto al capo
della piccola che alla nostra osserva-
zione presentava un ponfo eritematoso
sul collo appena sotto l’orecchio
destro. Che si sia trattato di un argasi-
de? Per la piccola non vi è stata alcuna
conseguenza. L’altro caso riguarda una
bambina di sei anni ricoverata presso il
nostro reparto nel maggio 2002 per
febbre di origine indeterminata; la pic-
cola viveva con un cane pastore tede-
sco di quattro anni sul quale erano
state rinvenute in più occasioni zecche
ed al quale erano stati riscontrati anti-
corpi antiborrelia ed anticorpi anti-
rickettsia senza ulteriori tipizzazioni.
All’atto del ricovero era presente feb-
bre di origine indeterminata, astenia e
malessere; alla caviglia sinistra una
chiazza eritematosa centrata da una
piccolissima lesione crostosa; a dire
dei genitori e della bimba stessa non
era stata rinvenuta addosso alcuna
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zecca. Non è stato osservato eritema
migrante né artralgia, artrite o altra
sintomatologia. La piccola aveva anti-
corpi anti borrelia e mediante Western
Blot è stata rivelava specificità per B.
burgdoferi. E’ stato praticato un ciclo
di terapia antibiotica (amoxicillina)
per tre settimane ed a tutt’oggi non si
ha notizia di complicanze di sorta. In
questo caso è stata emessa diagnosi di
borreliosi di Lyme.

Va detto che in 152 bambini la zecca è
stata rimossa entro due giorni dalla
puntura (i genitori la notavano di ritor-
no da una gita, solitamente durante il
bagno o la doccia del figlio) e che in
nessun caso la rimozione si è rivelata
particolarmente difficile. In 15 bambi-
ni la zecca è stata rimossa entro cinque
giorni. Solo in due bambini è stato
necessario rimuovere il rostro rimasto
infisso nella cute. 
Non abbiamo ritenuto utile praticare la
ricerca degli anticorpi anti rickettsia ed
anti borrelia all’atto della prima visita
(tempo 0) avvenuta in genere nei cin-
que giorni successivi alla puntura ed a
distanza (tempo 30) limitandoci a
seguire nel tempo i bambini, tenendoci
in contatto telefonico con le famiglie
per intervenire qualora si fosse presen-
tata una sintomatologia clinica che
potesse far pensare ad una patologia
zecca correlata.
Sebbene non sia raccomandabile, è
abitudine consolidata la prescrizione di
terapia antibiotica profilattica (amoxi-
cillina o macrolide) per periodi di
tempo che variano dai cinque ai dieci
giorni. Presso il nostro Reparto abbia-
mo deciso di continuare fino a 21 gior-
ni quelle terapie iniziate da almeno
cinque giorni e sospendere tutte le
altre, limitandoci a consigliare una

terapia locale in sede di puntura con
pomate contenenti tetraciclina.

Tre bambini hanno presentato sinto-
matologia clinica compatibile con infe-
zione da rickettsia (tache noire, linfoa-
denopatia satellite, febbre, esantema
maculopapulare) confermata dalla pre-
senza di anticorpi anti Rickettsia cono-
rii all’inizio della sintomatologia ed a
distanza di venti giorni. Tutti hanno
ricevuto terapia con macrolide (clari-
tromicina) per tre settimane con com-
pleta regressione della sintomatologia
presentata. La diagnosi posta è stata
quella di “febbre bottonosa mediterra-
nea”, in un caso si è trattato di forma
atipica per l’assenza di esantema.

Riassumendo, in due anni (2002/2003)
abbiamo seguito presso il nostro repar-
to 167 bambini punti da zecche e solo
in quattro è stata diagnosticata una
patologia correlabile all’evento (borre-
liosi di Lyme e febbre bottonosa medi-
terranea).
Per quanto concerne le zecche, abbia-
mo già detto di come nella maggior
parte dei casi vengano staccate con
metodi più o meno empirici prima che
il bambino venga condotto a controllo
sanitario.
In pochissimi casi i genitori conserva-
no l’esemplare esibendolo poi al sani-
tario, nella speranza che questi possa
in qualche modo confermare che tutte
le loro manovre siano state corretta-
mente eseguite e che la zecca sia stata
rimossa per intera e magari tranquilliz-
zarli escludendo la possibile trasmis-
sione di una qualche patologia.
Le zecche che ci sono state consegnate
dai genitori sono state soltanto 12
delle quali 10 presentavano palpi e
rostro brevi. Sei esemplari erano allo
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stadio di ninfa, quattro allo stadio di
adulto (tre femmine ed un maschio).
Per un esemplare di femmina adulta
(verosimilmente Ixodes ricinus) va
segnalato che è stata rinvenuta su di
un ragazzino abitante nel pieno centro
di Napoli (Quartieri Spagnoli) che non
si era allontanato dal quartiere da
tempo e che si era soltanto sdraiato sul
prato di un giardino pubblico poco
distante da casa (piazza Municipio).
Per quei bambini per i quali la rimo-
zione è avvenuta nel Pronto Soccorso
(51) e che sono successivamente giunti
alla nostra osservazione, soltanto in sei
casi la zecca è stata consegnata ai geni-
tori invitando gli stessi ad esibirla una
volta giunti alla nostra osservazione. 
Anche i medici quindi, per la mancan-
za di un centro di riferimento per le
patologie trasmesse da zecca, appena
possono si liberano dell’“incomodo”.
Questi sei esemplari erano tutti allo
stadio di ninfa.

In merito alle località nelle quali le zec-
che avrebbero punto si può dire poco: i
pazienti giunti alla nostra osservazione
provenivano in maggioranza dall’area
urbana della città di Napoli o dalla più
adiacente periferia. Sessantaquattro
(64/167) si erano recati in gita e tutti
in zone collinari o boschive nei giorni
immediatamente precedenti il rinveni-
mento e la rimozione della zecca. Nei
restanti 103 bambini non c’erano state
gite “fuori porta” ma al massimo qual-
che passeggiata o permanenza in vici-
nanza di zone con verde (giardini o
zone incolte).
Da quanto esposto cerchiamo adesso
di effettuare qualche considerazione e
conclusione. In primo luogo sembra
comunque utile dare delle indicazioni
precise in merito al comportamento da

tenere per difendersi dalle zecche. Si
rimanda, a tal proposito, al “decalogo
antizecche”della Parte III (pag. 11), al
box 4 della Parte IV (pag. 227-228)
del presente volume dove sono elenca-
te precise raccomandazioni per chiun-
que venga in contatto con una zecca.
Qualche altra considerazione appare
necessaria. Sembra assolutamente “ter-
roristica” la diffusione di notizie attra-
verso i mass media volte quasi esclusi-
vamente alla segnalazione di eventi
infausti a seguito di puntura di zecca.
In questo modo si viene a determinare
il convincimento che a seguito della
puntura di una zecca sia alta la possi-
bilità di decesso; se questo può indub-
biamente in alcuni rari casi accadere,
va detto altresì che si tratta di un even-
to assolutamente eccezionale in Italia. 
Una più corretta informazione dovreb-
be mirare semmai a diffondere la
conoscenza e la corretta gestione del
contatto con le zecche. D’altro canto
che esista una certa confusione in que-
sto campo è reso evidente dal fatto che
se si effettua una ricerca generica nel
web su zecche e patologie correlate, si
noterà che è possibile rinvenire una
miriade di siti con notizie assolutamen-
te contraddittorie in molti di essi. E’
frequentissimo, ad esempio, rinvenire
la raccomandazione di applicare
sostanze di varia natura sulla zecca
prima della rimozione!

Anche nella classe medica si ritrova
una scarsa conoscenza delle zecche e
delle patologie veicolate; basta consta-
tare, come abbiamo già visto, la fre-
quenza con la quale, dopo che sia stata
riferita la puntura di una zecca, venga
prescritta una terapia antibiotica il più
delle volte inadeguata per tipologia e
durata. Se prendiamo in considerazio-
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ne soltanto una delle patologie poten-
zialmente trasmesse da zecche, la bor-
reliosi di Lyme, vediamo che negli Stati
Uniti è stata recentemente definita
“una delle maggiori infezioni emergenti
dell’ultima decade” e nel 1995 in un
editoriale del New England Journal of
Medicine dal titolo “Tick-born disease:
a growing risk”, Fishbein e Tennis del
Center for Disease Control and
Prevention (CDC) di Atlanta riportava-
no che la malattia “è ora la malattia
vettore-tramessa più comune negli Stati
Uniti”. Attualmente è la ricerca che,
dopo l’AIDS, è maggiormente finanzia-
ta. Più di 13.000 casi sono stati accer-
tati e segnalati al CDC da 43 stati, con
un aumento del 60% rispetto al 1993
ed un incremento di 26 volte superiore
a quanto riportato nel 1982 in 11 stati.
Una possibile causa di ciò potrebbe
essere l’aumento della popolazione di
zecche del genere Ixodes (CDC, 1999).
Anche la ehrlichiosi sta ora assumendo
negli USA i caratteri di patologia emer-
gente se solo si pensa che dal 1999 è
segnalabile al CDC e se si valuta che
nel 2001 sono stati segnalati 261 casi
di ehrlichiosi granulocitica umana
(HGE) e 142 casi di ehrlichiosi mono-
citaria umana (HME); soltanto un anno
dopo i casi di HGE segnalati sono stati
511 (il doppio!), quelli di HME 216.
Questo è indubbiamente da collegarsi
ad una maggiore conoscenza e possibi-
lità diagnostica di queste patologie seb-
bene siano in corso studi che valutano
il possibile incremento delle popolazio-
ni di zecche in relazione agli indubbi
cambiamenti climatici osservati.
Ovviamente, in merito alle patologie
trasmesse da zecche, la situazione in
Italia è diversa: circa 1324 casi di bor-
reliosi di Lyme sono stati segnalati nel
periodo 1983-1996 in tutte le regioni –

eccezion fatta per la Valle d’Aosta e la
Basilicata - con picchi di maggiore fre-
quenza in Trentino Alto Adige, Friuli
Venezia Giulia e Veneto. Al 2000 non
era stato notificato alcun caso di ehrli-
chiosi umana in Italia ed al 2002 veni-
vano notificati 890 casi di “rickettsio-
si” con una netta prevalenza di casi in
Sicilia seguita nell’ordine da Sardegna,
Lazio, Calabria, Campania. Se si pensa
comunque che le ultime raccomanda-
zioni del Ministero della Salute in
merito alle malattie trasmesse da zec-
che risalgono alla Circolare n° 10 del
13/07/2000, si comprende come vi sia
una scarsa attenzione ad un tipo di
patologia certamente non frequentissi-
ma nell’uomo ma di sicuro impatto
emozionale.

Nella nostra esperienza abbiamo visto
come la maggior parte dei bimbi abbia
avuto contatto con la zecca in area
urbana o suburbana, a testimonianza
della loro verosimile diffusione in que-
sti ambienti. Questo se da un lato può
ricondursi al rapporto con gli animali
di affezione, dall’altro può essere lega-
to indubbiamente al randagismo anco-
ra non sufficientemente combattuto e
alle spesso insufficienti condizioni igie-
niche di tali zone che favoriscono il
proliferare di popolazioni di ratti. Solo
un cenno alla presenza nel centro di
Napoli di una zecca, verosimilmente
un Ixodes, genere solitamente relegato
ad aree boschive. 
Appare allora auspicabile una più
stretta collaborazione tra medicina
umana e medicina veterinaria nell’am-
bito delle patologie trasmissibili da
zecche, in primo luogo per poter
migliorare e diffondere la diagnostica
di queste patologie sia nell’uomo che
nell’animale ed inoltre per monitorare
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le popolazioni di zecche. La creazione
di Centri di Riferimento Regionali spe-
cializzati per le malattie da puntura di
zecca, che possano raccogliere una
sempre maggiore quantità d’informa-

zioni, consentirebbe di prevenire e
limitare la diffusione di patologie la cui
conoscenza è ancora poco diffusa e
che per questo risultano oltremodo
temute.

Fig. 1. Rickettsiosi in età pediatrica
(Foto F. Pellegrini)

Fig. 2. Rickettsiosi in età pediatrica
(Foto F. Pellegrini)

Fig. 3. Febbre bottonosa in età pediatrica
(Foto F. Pellegrini)

Fig. 4. Febbre bottonosa in età pediatrica
(particolare della fig. 3)
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Lotta alle zecche... e non solo
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Introduzione

Il controllo delle zecche è stato ritenu-
to un problema importante ancor
prima che a questi artropodi fosse
attribuita la responsabilità della tra-
smissione di agenti patogeni ed è stato
affrontato su vasta scala in numerosi
Paesi, fin dalla metà dell’800.  
In passato sono stati utilizzati i metodi
più disparati, spesso empirici; oggi, sia
in campo Veterinario che Medico, nel
pianificare le attività finalizzate alla
lotta ed al controllo delle zecche, non
ci si limita  al solo utilizzo di presidi
farmacologici (sull’animale e/o sull’uo-
mo), ma alla messa in atto di un insie-
me di procedure ed attività, possibil-
mente integrate, di carattere ambienta-
le e comportamentale.
Viene considerato, quindi: 
- un controllo farmacologico
- un controllo ambientale
- una profilassi comportamentale

Controllo Farmacologico

In passato sono state utilizzate le
sostanze più disparate, come bagni od
irrorazioni a base di soluzioni di arse-
nico, petrolio, oli minerali, acido car-
bonico, olio di semi di cotone, estratto
di tabacco, soda caustica, etc..
Oggi, si utilizzano prodotti naturali o
di sintesi comunemente classificati
come “Insetticidi”. Anche se letteral-
mente questa terminologia indica
sostanze utilizzate per la lotta agli
insetti, in effetti nel linguaggio corren-
te si parla di insetticidi, intendendo
molecole che agiscono sia sugli Insetti
che sugli Aracnidi.  

Il numero degli insetticidi oggi cono-
sciuti è notevole, comunemente  vengo-
no suddivisi in:

- insetticidi naturali 
- insetticidi di sintesi
- insetticidi di nuova generazione
- insetticidi regolatori di crescita

Sono oggi disponibili anche molecole
endectocide, attive non solo contro
artropodi ectoparassiti, ma anche nei
confronti di nematodi endoparassiti.

Insetticidi naturali

Gli insetticidi naturali derivano per lo
più da  radici,  fiori o gambi  di alcune
piante.

Rotenone

Si ottiene dalle radici di alcune piante
leguminose; agisce come inibitore degli
enzimi respiratori mitocondriali.
In Italia questo farmaco è uno dei
principali ingredienti nel Cuniacar
Conigli e Criceti-Chifa e nel Candio
car Candioli per uccelli.
Il rotenone può essere applicato anche
ai cani ed ai gatti per il controllo di
numerosi artropodi, incluso forme di
demodicosi localizzate nel cane ed
otoacariasi del gatto. Non risulta parti-
colarmente indicato per il controllo
delle zecche. I gattini ed i cuccioli di
età inferiore alle 4 settimane ed in allat-
tamento non dovrebbero essere trattati
con prodotti contenenti rotenone. Cani
e gatti possono presentare vomito dopo
assunzione per leccamento del princi-
pio attivo. Questa molecola è tossica
per i suini, i serpenti ed i pesci e può
essere cancerogena nei ratti.

Piretrine

Si tratta di un insieme di sostanze con-
tenute nei fiori della pianta del piretro
(Chrysanthemum cinerariaefolium)
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(Piretrina I e II, Cinerina I e II,
Jasmolina I e II).  
Le piretrine (di cui è nota anche l’azione
repellente) agiscono rapidamente, para-
lizzano ed uccidono gli artropodi inter-
rompendo il trasporto degli ioni Na+ e
K+ a livello delle membrane nervose.
Solitamente sono associate con molecole
ad azione sinergica, quali il Piperonil-
butossido o il N-octilbicicloheptene
dicarboximide (con aumento da 10 a 20
volte dell’attività insetticida).
Le piretrine naturali sono caratterizzate
da un ampio margine di maneggevolezza
e sono estremamente sicure. Sono dispo-
nibili in numerose formulazioni commer-
ciali: (collari, shampoo, lozioni, spray,
polveri, etc.). In Italia sono presenti in
alcune formulazioni registrate per il
controllo di pidocchi, pulci e zecche e
come insetticidi ambientali (Caput –
Fatro, PBK Polvere di Piretro, Impact-
ICF, Flyside150-Diversey, Pertrin-Copyr
etc. vedi tabella). Le piretrine sono
insetticidi non persistenti, così che è
necessario effettuare applicazioni rego-
lari e ripetute. I gattini ed i cuccioli di
età inferiore alle 4 settimane ed in allat-
tamento non dovrebbero essere trattati
con questi prodotti.
In caso di ingestione il componente
maggiormente tossico è il solvente.

Insetticidi di sintesi

Tra gli insetticidi, quelli di sintesi rap-
presentano il gruppo più numeroso. Il
capostipite è stato il DDT, sintetizzato
già alla fine dell’800, ma brevettato nel
1942 da una multinazionale svizzera.
In Italia fu impiegato su larga scala: a
Napoli l’epidemia di tifo petecchiale
(scoppiata nel dicembre del 1943) fu
risolta in soli tre mesi applicando il
prodotto contro i pidocchi a quasi tre
milioni di abitanti. Da allora in poi

numerosi sono stati gli insetticidi di
sintesi utilizzati in campo medico ed
agronomico.

Piretroidi

Sono sostanze di sintesi piretrosimili
più potenti delle piretrine ottenute
dalle piante; sono biodegradabili, ma
allo stesso tempo sufficientemente sta-
bili quando esposti alla luce ed all’aria:
applicazioni settimanali o bisettimanali
permettono di ottenere un ottimo con-
trollo degli ectoparassiti. I piretroidi
inizialmente stimolano e poi deprimo-
no la funzione delle cellule nervose
degli artropodi e possono causare
paralisi. La rapida efficacia sugli insetti
è il risultato di una veloce paralisi
muscolare. Queste molecole sono
dotate di una bassa tossicità sui mam-
miferi, anche se alcune di esse possono
determinare ipersensibilità della cute e
delle mucose.
Questi principi attivi, come molti altri
insetticidi, risultano tossici per i pesci.
Oggi sono disponibili centinaia di
molecole, tanto che è consuetudine
classificarli per generazione.

Piretroidi di prima generazione
Sono molecole ormai poco utilizzate;
il principale rappresentante è la
ALLETRINA, un duplicato sintetico
della Cinerina I, una piretrina naturale.
La alletrina ha una bassa tossicità per i
mammiferi; in Italia, con altri sinergiz-
zanti, è utilizzata  per il controllo delle
pulci e delle zecche nel cane e nel
gatto (Shampoo Floh-Vebi).

Piretroidi di seconda generazione
Presentano una efficacia da 10 a 50
volte superiore  a quella delle piretrine
naturali, ma risultano meno stabili alla
luce.
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La RESMETRINA in Italia viene utiliz-
zata come insetticida ambientale in
associazione con altri piretroidi
(Kenyasol-Copyr). 
La TETRAMETRINA in Italia è pre-
sente in numerose formulazioni quali
shampoo, soluzioni, spray (Neo Erlen-
Tecknofarma, Neo Foractil - Formenti;
Zanco-Candioli, etc.) per il controllo di
acari, pidocchi, pulci e zecche del cane
e del gatto ed a livello ambientale.

Piretroidi di terza generazione
Questi farmaci sono disponibili sul
mercato a partire dagli anni ’70. 

La PERMETRINA è estremamente
attiva con un rapido effetto abbattente
verso una ampia varietà di artropodi.
La permetrina presenta anche azione
repellente “per contatto” verso i flebo-
tomi. In questo caso la concentrazione
del farmaco deve essere particolarmen-
te elevata in modo da uccidere l’insetto
prima che questo possa trasmettere
agenti patogeni. Come molti altri inset-
ticidi presenta una elevata tossicità
verso i pesci.
La permetrina è registrata in numerose
formulazioni per il trattamento dei
ricoveri zootecnici (stalle, pollai, porci-
laie, cucce ed altri ricoveri per animali)
contro numerose specie di mosche e
per l’uso sugli animali.
In Italia sono disponibili per gli anima-
li d’affezione, collari (Zanco Collare-
Candioli), lozioni (Defendog-Virbac,
Duowin Virbac, Overkill- Chifa), pol-
veri (Resoluzion- Formenti), spray
(Seven-Spray- FMItalia) shampoo
(Zyzek plus-ICF, Shampo Floh-Vebi)
ed applicazioni spot-on (Exspot-
Shering). Quest’ultimo prodotto non
deve essere utilizzato sui gatti (per una
deficienza in questa specie dell’enzima
glucuronil-transferasi) e si deve evitare

che questi ultimi vengano a contatto con
i cani trattati di recente.

La DELTAMETRINA, rappresenta il
capostipite del gruppo dei cosiddetti
piretroidi fotostabili. Agisce sugli artro-
podi per contatto ed ingestione, con
un’azione rapida e duratura. In Italia
sono registrate formulazioni per cani:
collari e shampoo (Scalibor protector
band, shampoo - Intervet Italia) per la
prevenzione della infestazione da zec-
che e pulci e per la prevenzione delle
punture da parte di flebotomi. Nei
bovini e negli ovini è registrata una for-
mulazione pour-on (Butox 7,5 -
Intervet Italia) contro le zecche, i
pidocchi e le mosche.

La FLUMETRINA ha un’efficacia rapi-
da ed intensa, associata ad un effetto
residuale relativamente prolungato e
da uno spettro d’azione, basato su un
effetto neurotossico, molto ampio
verso zecche (adulti e ninfe), pidocchi
(Damanilia ovis) ed acari (Psoroptes
ovis, Chorioptes ovis). 
In Italia sono registrate formulazioni
per cani (Bayticol 6% EC-Bayer) in
emulsione concentrata per bagni o
spugnature previa diluizione e per
bovini ed ovini (Bayticol 1% pour-on
Bayer) per applicazione topica. E’ pre-
sente anche in associazione con il pro-
poxur (Kiltix-Bayer) in un collare per
il controllo delle zecche e di altri ecto-
parassiti.

Piretroidi di quarta generazione
Sono le molecole più potenti e di mag-
giore durata. Il CYFLUTRIN in molti
Paesi è registrato per il controllo di
diverse specie di mosche e tafani
(Musca autumnalis, Haematobia irri-
tans, H. stimulans, Hydrotaea spp.,
Haematopoda spp. e Culicoides spp.).
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In Italia è presente in una sola formula-
zione pour-on (Bayofly-Bayer), registra-
ta nei bovini ed utilizzabile anche in lat-
tazione. Il cyflutrin è stato recentemente
registrato anche come insetticida
ambientale (Fleegard casa-cucce-Bayer).
La CIPERMETRINA è una molecola
estremamente potente registrata in
molti Paesi in formulazione ear-tag per
il controllo di mosche e tafani.
In Italia è registrata per il bovino in for-
mulazione pour-on (Renegade 1,5%-
Fort Dodge) per il controllo di mosche
(Haematobia spp., Stomox spp.,
Hydrotea spp., Morellia spp.) e pidoc-
chi (Damalinia bovis, Linognathus
vituli) ed è stata associata alla piretrina
ed il piperonil butossido in un prodotto
per cavalli (Tri-tec 14-Chifa) volto al
controllo degli ectoparassiti fino a 14
giorni dalla applicazione. La ciperme-
trina da sola ed in associazione è spes-
so utilizzata anche come insetticida
ambientale e repellente per la disinfe-
stazione di alberghi, ospedali e per l’i-
giene pubblica in genere (Cipertrin EC-
Copyr, Duracid spray Vebi).

Organofosfati

Le proprietà insetticide di queste mole-
cole si scoprirono a partire dagli anni
’30. Il meccanismo d’azione è associato
alla inibizione della acetilcolinesterasi,
un importante enzima del sistema ner-
voso. Gli organofosfati si legano a que-
sto enzima e ne inattivano l’azione con
conseguente accumulo del mediatore
chimico acetilcolina a livello di sinapsi
nervose. L’azione dell’acetilcolina
come conseguenza dell’effetto musca-
rinico sul sistema nervoso autonomo
determina, nei mammiferi, sintomi di
intossicazione acuta quali: miosi, lacri-
mazione, scialorrea, vomito, diarrea,
dispnea, bradicardia ed ipotensione.

Inoltre, l’acetilcolina determina anche
un effetto nicotinico a livello di giun-
zione neuromuscolare (contrazioni
muscolari e fascicolazioni seguite da
spossatezza e paralisi). La morte è soli-
tamente dovuta a paralisi respiratoria.
Molti composti organofosforici presen-
tano una neurotossicità cronica con
fenomeni degenerativi a livello di
midollo spinale e di nervi periferici. In
corso di intossicazioni da organofosfati
l’antagonista è l’atropina somministrata
per via parenterale; l’antidoto è la prali-
doxima (2-PAM). Alcune razze di cani
(Levrieri greyhounds, Wippet) e di
bovini (Chianina, Charolais, Gelbvieh,
Simmental, Brahman) possono presen-
tare particolare sensibilità alla applica-
zione di organofosforici. E’ disponibile
una lunga lista di composti organofo-
sforici da utilizzare sugli animali ed a
livello ambientale; questi farmaci pos-
sono essere divisi in base alla struttura
chimica in tre gruppi: derivati alifatici,
fenolici ed eterociclici.

Derivati alifatici – questi composti
presentano una struttura molto sempli-
ce e sono rapidamente degradati.

Il DICHLORVOS e l’ETHION sono
gli unici ancora in uso sugli animali,
non registrati però in Italia.

Il DICHLORVOS (DDVP) è stata la
prima sostanza farmacologica ad essere
stata incorporata nei collari antipulci.

Il DDVP presenta una rapida azione
insetticida (per contatto e sistemica)
ma ridotto effetto residuale.
In alcuni Paesi questo organofosfato è
ancora utilizzato per il controllo delle
pulci nei cani e nei gatti e delle mosche
nei bovini. Sono inoltre disponibili
degli spray e delle resine per il tratta-
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mento ambientale contro le mosche.
L’ETHION è formulato in ear-tag per
il controllo delle mosche e delle zecche
nei bovini.

Derivati fenolici – questo gruppo di
insetticidi presenta una maggiore resi-
stenza ambientale. 

Il FAMPHUR, non registrato in Italia,
in altri Paesi è utilizzato in formulazio-
ne pour-on nei bovini per il controllo
dei pidocchi e delle larve di
Hypoderma.

Il FENTHION, insetticida potente e
dotato di una elevata persistenza sul-
l’animale, deve essere maneggiato con
cura in quanto penetra rapidamente
attraverso la cute e la sua azione è
sistemica.
In Italia è utilizzato in formulazione
spot-on per il trattamento e la preven-
zione della infestazione da pulci nel
cane e nel gatto (Tiguvon-Bayer); in
altri Paesi è registrato in formulazione
pour-on per il trattamento di pidocchi
(suini) e larve di Hypoderma (bovini).

Il TRICLORFON presenta una rapida
azione insetticida per contatto che si
esaurisce totalmente entro 24 ore.
In Italia, in passato, è stato utilizzato
su diverse specie animali; oggi risulta
registrato unicamente nel cane
(Neguvon-Bayer); il prodotto è indica-
to contro acari della rogna (Sarcoptes
spp., Chorioptes spp., Demodex sp.),
pulci, pidocchi e tabanidi; non deve
essere però utilizzato contemporanea-
mente ad altri antiparassitari. Questo
insetticida risulta nocivo per inalazione,
ingestione e contatto con la pelle.

Il FOXIM, in Italia, è registrato per gli
ovini ed i suini (Sebacil-Bayer).

La confezione è una soluzione concen-
trata da diluire in acqua. E’ efficace
contro le infestazioni da zecche, acari,
pidocchi, mosche e tafani.

L’AZAMETIFOS  è registrato in Italia
come insetticida ambientale ad uso
civile e zootecnico (Alfacrom Plus
10WP - Novartis, Rubidor - Novartis).

Derivati eterociclici – Questi farmaci
sono stati gli ultimi organofosforici ad
essere stati sviluppati. Gli insetticidi di
questo gruppo hanno il più lungo
periodo di persistenza tra tutti i com-
posti organofosforici.

Il CLORPIRIFOS è registrato (non in
Italia) per il controllo delle pulci e
delle zecche unicamente sul cane. E’
però consigliabile non trattare con
questo composto i cuccioli al di sotto
delle 10 settimane e le femmine in gra-
vidanza. In Italia è registrato come
disinfettante - repellente (Avantgard-
ICF, Reldacy EC-Sivam) per applica-
zioni ambientali contro pulci, zecche e
formiche, termiti e scarafaggi. 

Il CUMAFOS, caratterizzato da una
bassa tossicità verso i mammiferi, in
Italia è registrato con una sola formu-
lazione per sospensione acquosa
(Asuntol - Bayer), da applicare sul
cane per il controllo di pulci, pidocchi,
zecche, mosche e tabanidi. In altri
Paesi è disponibile una ampia varietà
di prodotti per il controllo degli artro-
podi su bovini, ovini, caprini, equini e
suini.

Anche il DIAZINONE è dotato di un
buon margine di maneggevolezza.
Questa sostanza è correntemente utiliz-
zata nei collari per cani e gatti (Collare
PET 2000-Chifa; Parassicid-Formenti;
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Reading-Virbac) per il controllo di
pulci, pidocchi e zecche.

Il FOSMET ed il PIRIMIFOS, entram-
bi non sono registrati in Italia, ma uti-
lizzati in altri Paesi per il controllo
delle mosche e delle zecche sui bovini.

Carbamati

Queste molecole sono state largamente
utilizzate a partire dagli anni ’50, prin-
cipalmente sugli animali d’affezione.
I carbamati presentano un meccani-
smo d’azione simile ai composti orga-
nofosforici, inattivando l’acetilcoline-
sterasi con accumulo di acetilcolina a
livello di sinapsi nervosa. L’antagonista
di scelta è l’atropina; è controindicato
l’uso della pralidoxima (2-PAM). I car-
bamati, come anche gli organofosfati,
non devono essere utilizzati con altri
inibitori della colinesterasi ed altri
insetticidi in quanto gli effetti di que-
ste molecole sono cumulativi. I più
comuni carbamati sono il CARBARYL,
il METHOMYL ed il PROPOXUR.

Il CARBARYL fu introdotto sul merca-
to quasi cinquanta anni fa ed è ancora
oggi utilizzato per il controllo delle
pulci e delle zecche nei cani e nei gatti.
La molecola è utilizzata da sola od in
associazione con sinergizzanti in diver-
se formulazioni (collari, polveri, spray
e lozioni); in Italia sono disponibili
Parassicid Polvere, Parassicid Cani,
Parassicid Forte-Formenti. Per una
rapida azione è raccomandato lo spray.
Si sono sviluppati fenomeni di resi-
stenza al carbaryl in diverse aree. I car-
bamati non devono essere utilizzati su
cuccioli e gattini di età inferiore alla 4
settimane.

Il METHOMYL fu introdotto nel 1966

ed è più potente del carbaryl ma anche
molto tossico per i mammiferi. Questa
molecola presenta un’azione estrema-
mente rapida su un’ampia gamma di
insetti di interesse agronomico e vete-
rinario. In Italia questa molecola è
registrata come insetticida ambientale
(Blob-Sivam; Sugarkill-Copyr) princi-
palmente per il controllo delle mosche.
Come precauzione è necessario allon-
tanare gli animali.

Il PROPOXUR è un insetticida utiliz-
zato per il controllo ambientale di sca-
rafaggi, blatte, mosche, formiche
(Baygon-Bayer); in campo veterinario
è registrato come disinfettante - repel-
lente per il controllo delle pulci (Bolfo
Cucce-Bayer). L’esposizione al pro-
poxur può determinare nell’uomo
effetti indesiderati quali nausea, vomi-
to, sudorazione profusa e tachicardia;
tali effetti sono transitori.

Formamidine

L’AMITRAZ è il prodotto più noto per
la sua potente azione verso acari della
rogna e zecche. Le formamidine agi-
scono inibendo la monoamminossidasi
e risultano attive verso gli ectoparassiti
che hanno sviluppato resistenza agli
organofosfati ed ai carbamati.
In Italia l’amitraz è registrato per
applicazione topica (spray, bagni, spu-
gnature) per i bovini, gli ovini ed i
suini (Taktic125-Intervet Inter.), per il
trattamento e controllo di zecche, acari
della rogna e pidocchi, ed è registrato
per i cani (Demotick- Intervet Inter;
Cutic-Vetem) per il trattamento della
rogna demodettica e sarcoptica e per il
controllo della infestazione da zecche.
E’ anche disponibile un collare
(Preventic-Virbac) per il controllo delle
zecche per un periodo di 4 mesi; il col-
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lare non deve essere però applicato su
animali debilitati o in convalescenza.
L’amitraz non deve essere utilizzato sui
cani di razza Chihuahua; sui cani di
altre razze, il prodotto può determina-
re blanda sedazione, ipotermia ed iper-
glicemia con effetti transitori. La sicu-
rezza dell’amitraz non è stata valutata
nelle femmine gravide e nei cuccioli di
età inferiore ai 4 mesi.
I gatti ed i cavalli non devono essere
trattati con amitraz; in particolare nella
specie equina può causare un impacca-
mento del colon, spesso mortale.

Insetticidi
di nuova generazione

Sono quasi tutti apparsi all’inizio degli
anni ’90 con utilizzo in campo agrono-
mico. Registrati anche per gli animali
d’affezione, agiscono con diversi mec-
canismi d’azione, sia per contatto che
per via sistemica.

Il FIPRONIL appartiene ad una classe
di insetticidi relativamente recenti
denominati fenilpirazolici. Esso agisce
bloccando i canali del Cl- regolati dall’
acido γ aminobutirrico (GABA) deter-
minando una ipereccitazione del siste-
ma nervoso dell’artropode.
Questa molecola, fin dalla sua scoperta
(avvenuta alla fine degli anni ’80) ha
dimostrato un meccanismo d’azione
altamente selettivo, con una specificità
recettoriale più elevata negli artropodi
che nei mammiferi.
Questo farmaco è registrato in moltis-
simi Paesi, Italia compresa, in formula-
zione spray e spot-on per il trattamen-
to e la prevenzione delle infestazioni
da pulci, pidocchi e zecche nel cane e
nel gatto (Frontline spot-on cani, gatti,
spray - Merial).
Il prodotto risulta efficace, per il con-

trollo delle pulci e delle zecche, per
circa un mese, anche dopo esposizione
alla pioggia ed ai bagni. Non deve esse-
re utilizzato sui cuccioli al di sotto
delle 10 settimane e sui gattini al di
sotto delle 12 settimane.
Il fipronil è anche disponibile in asso-
ciazione con il metoprene, un IGR
(Insect Growth Regulator) (Frontline
Combo - Merial). Il prodotto è regi-
strato per il controllo delle pulci, dei
pidocchi e delle zecche del cane e del
gatto.
L’IMIDACLOPRID appartiene alla
classe degli insetticidi clornicotinici e
presenta una elevata affinità per i
recettori nicotinici per l’acetilcolina, a
livello delle sinapsi nervose degli inset-
ti. Questi recettori sono fondamentali
per le funzioni nervose degli insetti,
ma risultano differenti dai recettori
nicotinici dei mammiferi.
Questo fa ritenere di fatto nullo l’effetto
di questa sostanza sul sistema nervoso
dei mammiferi, rendendola estrema-
mente sicura e maneggevole.
Il prodotto è disponibile in Italia ed in
molti altri Paesi in formulazione spot-
on (Advantage - Bayer) per il tratta-
mento ed il controllo delle pulci del
cane e del gatto. L’imidacloprid è
anche disponibile in associazione con
la permetrina (Advantix - Bayer). Il
prodotto è registrato per la prevenzio-
ne ed il controllo delle infestazione da
zecche e da pulci e come repellente
contro le zanzare ed i flebotomi sui
cani. L’associazione non deve essere
applicata a cuccioli di età inferiore alle
sette settimane e non deve essere uti-
lizzata sui gatti.

Il NITENPYRAM è il primo composto
della classe dei neonicotinoidi registra-
to per gli animali. Questa molecola
presenta un rapido assorbimento per
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os ed una bassa tossicità verso cani e
gatti. Una singola somministrazione
orale determina un rapido abbattimen-
to della popolazione di pulci.
L’efficacia del prodotto risulta superio-
re al 90% entro 4 ore nei cani e 6 ore
nei gatti.
Il nitenpyran è formulato come com-
presse (Capstar - Novartis) ed è stato
introdotto recentemente anche sul mer-
cato italiano per il trattamento delle
infestazioni da pulci del cane e del
gatto. Questo farmaco non deve essere
però somministrato ad animali di età
inferiore a 4 settimane e del peso infe-
riore ad 1 Kg.

Insetticidi
regolatori di crescita

Gli insetticidi regolatori di crescita
esplicano la loro azione sulle uova e
sugli stadi immaturi degli artropodi in
modo da interromperne il ciclo biolo-
gico. Essi si dividono in due gruppi: i
composti ormono-simili, definiti anche
Insect Growth Regulators (IGR) ai
quali appartengono il metoprene ed il
piriproxifen e gli inibitori di sintesi
della chitina, definiti anche Insect
Development Inibitors (IDI) ai quali
appartiene il lufenuron.
Questi farmaci sono gli insetticidi più
sicuri ed efficaci tra quelli disponibili.
L’ampio margine di maneggevolezza
deriva dal fatto che i mammiferi non
hanno ormoni giovanili e recettori
ormono specifici simili a quelli degli
insetti. Quindi questi insetticidi non
hanno alcun effetto biologico sugli ani-
mali e/o sull’uomo. Attualmente il loro
utilizzo in campo veterinario è rivolto
al controllo delle infestazioni da pulci
nel cane e nel gatto e sono di norma
affiancati ad un prodotto adulticida nei
programmi integrati, costituendo un

valido aiuto nel controllo ambientale
degli insetti.

La CIROMAZINA è un prodotto IGR
larvicida per la lotta alle mosche.
Questa molecola determina il blocco
della formazione di nuove cuticole
nelle larve (durante la muta larva di
primo-secondo stadio). Il prodotto è
formulato come premix nel mangime o
come spray.
In Italia è commercializzato con il
nome di Neporex 2WDG - Novartis.

Il METOPRENE è una molecola carat-
terizzata da bassa tossicità verso i
mammiferi; presenta invece una spic-
cata azione ovicida e larvicida sulle
pulci. Il metoprene è disponibile in
numerose formulazioni associato ad
altri insetticidi quali piretrine naturali
e sintetiche. In Italia è registrato in
associazione al fipronil (Frontline
Combo - Merial) in formulazione spot-
on per il controllo delle pulci e delle
zecche del cane e del gatto.

Il LUFENURON si differenzia dagli
insetticidi ormono - simili per un diffe-
rente meccanismo d’azione e  viene
classificato come inibitore dello sviluppo
degli insetti (Insect Development
Inibitors - IDI). Il lufenuron è registrato
in Italia, come in molti altri Paesi, per il
cane ed il gatto, per il controllo delle
infestazioni da pulci (Program-
Novartis), oltre ad essere associato alla
milbemicina ossima per il controllo degli
ecto ed endo parassiti (Sentinel -
Novartis) del cane. La somministrazione
a cadenza mensile di compresse di lufe-
nuron al cane (o di sospensioni al gatto)
assicura un buon controllo delle pulci.
Per il gatto è anche possibile utilizzare,
ogni sei mesi, una formulazione inietta-
bile. Il farmaco, che risulta lipofilico,
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permane nel tessuto adiposo degli ani-
mali, dal quale viene rilasciato nel san-
gue, per almeno 30 giorni. Le pulci
adulte ingeriscono il lufenuron durante
il pasto di sangue e la molecola viene
trasmessa alla progenie per via transova-
rica. La maggior parte delle uova espo-
ste all’azione del farmaco non schiudo-
no e le poche larve che nascono muoio-
no durante la prima muta. L’azione sulle
pulci immature è determinata dalla
interruzione della sintesi e deposizione
della chitina. Il lufenuron è un farmaco
efficace per il controllo delle pulci del
cane e del gatto senza alcuna interferen-
za legata all’età ed alla razza.

Repellenti

I repellenti sono composti che allonta-
nano gli insetti da un ambiente o pre-
vengono l’infestazione sugli animali.
Queste molecole sono spesso utilizzate
sull’uomo per evitare la puntura da
parte di insetti (zanzare, mosche etc.).
In generale questi prodotti sono volati-
li e presentano una ridotta tossicità
sugli animali e sull’uomo.
Il DEET (N,N-diethyl-3-methylbenza-
mide o N,N-diethyl-m-toluamide) è
una molecola utilizzata come repellen-
te verso zanzare, mosche, pulci e zec-
che. Per una protezione continua sono
necessarie frequenti applicazioni.
In campo umano è il più efficace repel-
lente topico disponibile e con il più
ampio spettro d’azione (zanzare, zec-
che, mosche). E’ distribuito in confe-
zioni contenenti concentrazioni varia-
bili tra il 7 ed il 20% (Autan - Bayer).
Le prime sono più adatte ai bambini
mentre le confezioni a concentrazione
maggiore sono indicate per gli adulti.
La maggiore o minore concentrazione
non influisce sull’attività, ma sulla
durata d’azione (in media 2-3 ore).

E’ stato recentemente immesso in com-
mercio un nuovo repellente (acido 1-
pipetidincarbossilico, 2-(2- idrossie-
til),1-metilpropilestere) dotato di effi-
cacia pari al DEET ma senza azione
dannosa su plastica e materiali sintetici.
Il prodotto,  (Bayrepel - Bayer), man-
tiene la stessa attività nei confronti dei
principali insetti nocivi (zanzare,
mosche, zecche, simulidi e culicoidi).
Inoltre, in Italia in campo veterinario,
sono registrati repellenti naturali
(lavanda, rosmarino, citronella, menta
piperita, eucalipto etc.) da utilizzarsi
su cane e gatto (Ideal fauna antiparas-
sitari, Idealpet protettivo - Unifarmed;
Fluido per allontanamento parassiti –
Regno verde) o sui cavalli (Fly rest –
Pearson; Sgryd lozione - Terra di
Cuma).

Sinergici - queste molecole non pre-
sentano un’azione diretta sugli insetti
e sui mammiferi. Essi sono associati
agli insetticidi (specialmente piretri-
ne) per accrescerne l’attività e la
potenza. Il meccanismo d’azione è
determinato dalla inibizione delle
ossidasi, enzimi che negli insetti
metabolizzano le molecole esterne,
quali gli insetticidi.

Il PIPERONILBUTOSSIDO è frequen-
temente associato ai carbamati, agli
organofosfati, ed in particolare alle
piretrine ed al rotenone (vedi tabella).

Lattoni  macrociclici

Questa classe di composti comprende
le avermectine (ivermectina, abamecti-
na, doramectina, eprinomectina e sela-
mectina) e le milbemicine (milbemici-
na ossima e moxidectina).
In generale questi farmaci sono efficaci
a dosi molto basse, presentano un
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ampio margine di sicurezza e maneg-
gevolezza e sono caratterizzati da un
ampio spettro d’azione verso nematodi
endoparassiti ed artropodi; è per que-
sto che per tali farmaci è stato coniato
il termine di “endectocidi”.
L’attività antiparassitaria non è determi-
nata da un solo meccanismo d’azione.
Si ritiene che l’intera classe dei lattoni
agisca modulando il passaggio degli ioni
Cl- all’interno delle cellule nervose dei
parassiti, azione alla quale sono molto
più sensibili i nematodi e gli artropodi
rispetto ai vertebrati. Il flusso degli ioni
Cl- all’interno dei neuroni (entrano in
gioco i canali di trasporto del cloro glu-
tammato ed i canali del cloro GABA
sensibili) determinano una iperpolariz-
zazione del potenziale di riposo del neu-
rone, rendendolo meno sensibile al
potenziale d’azione e causandone perciò
l’inibizione con conseguente paralisi e
morte del parassita. In Italia solo la aba-
mectina non è registrata.

L’IVERMECTINA è stato il primo lat-
tone macrociclico (isolata dalla fer-
mentazione di Streptomyces avermiti-
lis) ad essere commercializzato.

In Italia sono diverse le formulazioni
registrate: per i cavalli quella in pasta
(Eqvalan-Merial) agisce oltre che sui
nematodi endoparassiti anche verso
Gasterophilus spp.; per i bovini sono
registrate le formulazioni iniettabili
(Ivomec-Merial; Ivogell-Gellini;
Baymec-Bayer; Ivertin Cattle -AFI,
Maximec-Vetem; Noromectin injec-
t ion-Norbrook-VAAS; Vi rbamec-
Virbac) e pour-on (Ivomec pour-on
Merial; Baymec pour-on Bayer;
Ecomectin pour-on Shering Plough;
Noromectin pour-on Norbrook-VAAS).
Queste formulazioni presentano un
ampio spettro d’azione verso i nematodi

ed in riferimento agli artropodi agisco-
no su stadi larvali di Hypoderma bovis
e H. lineatum, su pidocchi (Lino-
gnathus vituli, Haematopinus euryster-
nus, Solenoptes capillatus, Damalinia
bovis), acari della rogna (Psoroptes ovis,
Sarcoptes scabiei var. bovis, Chorioptes
bovis) e mosche (Haematobia irritans).
La formulazione iniettabile è indicata
anche per il trattamento della pediculo-
si del suino  (H. suis) e della rogna (S.
scabiei var. suis). Sempre nel suino è
disponibile anche una formulazione
premix (Ivomec premix-Merial). In rife-
rimento ai piccoli ruminanti sono dispo-
nibili formulazioni iniettabili (Ivomec
ovini-Merial; Ecomectin-Shering
Plough) che oltre all’azione verso i
nematodi gastrointestinali e polmonari
presentano specifiche indicazioni per il
trattamento della rogna (P. ovis, S. sca-
biei, Psoregates ovis) e di tutti gli stadi
larvali di Oestrus ovis. E’ disponibile
negli ovini ed anche nei caprini, una
formulazione per os (Oramec-Merial)
che, per quanto riguarda gli artropodi,
sembra agire solo verso le larve di Oe.
ovis. Recentemente è stata immessa sul
mercato italiano una nuova formulazio-
ne orale da utilizzare solo negli ovini
(Noromectin drench-Norbrook-VAAS).

La DORAMECTINA deriva dalla fer-
mentazione di un ceppo mutante di
Streptomyces avermitilis; il suo spettro
d’azione è simile a quello della iver-
mectina.
In Italia questa molecola è registrata in
formulazione iniettabile per via sotto-
cutanea od intramuscolare (Dectomax
Bovini-Ovini-Suini-Pfizer), ed è indica-
ta per il trattamento dei nematodi
gastrointestinali e polmonari e di
numerosi artropodi: larve di ditteri (H.
bovis, H. lineatum e Oe. ovis), pidoc-
chi (L. vituli, H. eurysternus, S. capil-
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latus, H. suis), acari della rogna
(Psoroptes, Sarcoptes scabiei), zecche
(Boophylus microplus) e mosche
(Cochliomya hominivorax). La formu-
lazione pour-on presenta anche una
azione verso i pidocchi masticatori
(Damalinia bovis) e gli acari della
rogna corioptica (Chorioptes bovis).

L’EPRINOMECTINA è un lattone
macrociclico di seconda generazione,
registrato nella specie bovina in formu-
lazione pour-on (Eprinex-Merial); pre-
senta un ampio spettro d’azione verso i
nematodi ed anche verso numerosi
artropodi ectoparassiti quali: larve di
ditteri (H. bovis, H. lineatum e
Dermatobia hominis), pidocchi (L.
vituli, H. eurysternus, S. capillatus, D.
bovis), acari della rogna (Chorioptes
bovis, Sarcoptes scabiei), mosche
(Cochliomya hominivorax) ed è indi-
cata come “aiuto” nel controllo delle
zecche (Boophylus microplus).
La molecola è efficace anche verso il
pidocchio del bufalo (H. tubercula-
tus). L’eprinomectina ha un coefficien-
te di ripartizione plasma/latte estre-
mamente basso e per questa sua carat-
teristica è l’unica molecola apparte-
nente ai lattoni macrociclici attual-
mente autorizzata nei bovini nel perio-
do di lattazione.

La SELAMECTINA è il più recente
prodotto in questa classe farmacologi-
ca; deriva dalla doramectina.
E’ formulata come spot-on e registrata
per il cane ed il gatto (Stronghold-
Pfizer) ed è indicata per il trattamento
di pulci (Ctenocephalides felis), acari
dell’orecchio (Otodectes cynotis),
pidocchi masticatori (Felicola subro-
strata e Trichodectes canis) ed acari
del genere Sarcoptes nel cane. È anche
efficace su numerosi nematodi.

La MILBEMICINA OSSIMA è prodot-
to della fermentazione di S. hygrosco-
picus aureolacrimosis. La milbemicina
è strutturalmente simile alla ivermecti-
na e presenta analogo meccanismo d’a-
zione. In Italia è registrata sotto forma
di compresse (Interceptor flavor-
Novartis) ed è indicata per la preven-
zione della filariosi cardiopolmonare
nel cane e per il controllo delle infezio-
ni intestinali da ascaridi, anchilostomi
e tricocefali.
Il prodotto risulta valido anche per il
controllo della rogna demodettica
(Demodex canis) in casi amitraz resi-
stenti e di quella sarcoptica (S. scabiei)
del cane e del gatto e per il trattamen-
to dell’acariasi auricolare da O.
cynotis.

La MOXIDECTINA è un derivato
semisintetico della nemadectina (pro-
dotto della fermentazione naturale di
S. cyanogriseus non-cyanogenus).
La moxidectina ha uno spettro d’azio-
ne ed un margine di sicurezza simili a
quello della milbemicina e della iver-
mectina. Questa molecola si distribui-
sce in tutti i tessuti corporei ma, a
causa della sua elevata lipofilia, si
accumula principalmente nel tessuto
adiposo (con concentrazione maggiore
da 5 a 15 volte rispetto a quella di altri
tessuti). In Italia sono diverse le for-
mulazioni registrate: per i cavalli è
registrata la formulazione in pasta
(Equest-Fort Dodge) che agisce oltre
che sui nematodi anche verso
Gasterophilus spp.; per i bovini e gli
ovini è registrata la formulazione iniet-
tabile (Cydectin 1%-Fort Dodge) e
solo nel bovino anche quella pour-on
(Cydectin 1%-Fort Dodge pour-on)
che presentano un ampio spettro d’a-
zione verso i nematodi ed in riferimen-
to agli artropodi agiscono sulle larve
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di H. bovis e H. lineatum, su pidocchi
(L. vituli, H. eurysternus, S. capillatus,
D. bovis) ed acari della rogna (P. ovis,
S. scabiei, C. bovis).
Negli ovini è disponibile una formula-
zione da somministrare per via orale
(Cydectin 0,1%-Fortdodge), che però
non risulta indicata per il trattamento
degli ectoparassiti. Recentemente la
moxidectina è stata registrata anche
nel cane in formulazione a compresse
(Guardian - Fort Dodge) o iniettabile
in microsfere a lento rilascio
(Guardian SR - Fort Dodge).

Profilassi Ambientale

La lotta contro le zecche in ambiente
agricolo non può essere effettuata con
l’utilizzo estensivo degli insetticidi in
quanto questo determinerebbe enormi
problemi ecologici, anche se si potreb-
be avere una elevata efficacia, come
accadde nel periodo della lotta antima-
larica: in quel periodo l’utilizzo del
DDT e di altri clororganici comportò
una scomparsa prolungata delle zecche
nelle aree trattate. Superato, pericolo-
so e dannoso è l’incendio dei pascoli.
Buoni risultati nella lotta ambientale
alle zecche si possono ottenere con
alcune cure agronomiche, quali il
periodico rifacimento della cotica
erbosa, l’erpicatura e la concimazione
dei pascoli con fertilizzanti.
Anche la limitazione dell’uso dei
pascoli infestati può essere efficace,
purché si attui per tempi lunghi (alme-
no 2 anni) ed in condizioni tali da
escludere l’ingresso di animali selvati-
ci. In ambiente urbano, principalmente

nelle aree pubbliche (parchi giochi,
giardini ed aiuole), un importante ausi-
lio al controllo delle zecche può essere
apportato dalla rimozione delle foglie
secche, dalla potatura di alberi e siepi,
mantenendo puliti i sentieri ed effet-
tuando periodicamente il taglio dei
prati.
Gli interventi di disinfestazione su
ampio raggio sono spesso di difficile
applicazione e non privi di ripercussio-
ni ambientali, ma possono essere utili
in caso di aree limitate quali cucce,
canili, cortili, piccoli spazi all’aperto,
grazie alla disponibilità di prodotti
specifici registrati come insetticidi per
trattamenti ambientali. Per gli animali
da reddito i trattamenti ambientali
possono essere realizzati nei ricoveri
ed in limitate aree esterne (paddocks).
E’ necessario utilizzare prodotti effica-
ci ma anche biodegradabili per evitare
inquinamento delle falde acquifere
(nelle tabelle accluse, vedi alla colonna
insetticidi ambientali).
Allo stato attuale e con i mezzi oggi a
disposizione è improponibile controlla-
re le zecche in ampie zone con insetti-
cidi per trattamenti ambientali in
quanto i costi di realizzazione e di
mantenimento sarebbero insostenibili
ed alti sarebbero anche i rischi di
inquinamento ambientale.

Profilassi Comportamentale

Per la profilassi comportamentale si
rimanda al “decalogo antizecche” della
Parte III (pag. 11) ed al Box 4 della
Parte IV (pag. 227-228) del presente
volume.
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Glossario e definizioni:

Drench – formulazioni antiparassitarie in sospensione o soluzione, pronte all’uso in con-
centrazioni variabili, da somministrare direttamente in bocca con apposita pistola dosa-
trice. Queste formulazioni sono registrate per gli animali da reddito, principalmente
ruminanti.

Pasta – formulazioni orali contenute in apposite siringhe nelle quali la corsa dello stan-
tuffo è regolabile secondo il peso dell’animale. La pasta deve essere applicata nel cavo
orale, tra la lingua ed il palato, in modo che l’animale debba
necessariamente deglutirla. Questa formulazione è utilizzata principalmente nella specie
equina e da pochi anni anche negli animali d’affezione.

Polverizzazioni – alcuni principi attivi contro gli ectoparassiti sono applicati mediante
polverizzazione; questa è definita semplice quando la sostanza è direttamente sospesa in
polvere sull’animale e/o nell’ambiente oppure a pressione quando viene applicata con
appositi apparecchi.

Collari antiparassitari – si tratta di collari impregnati di diverse sostanze
insetticide/acaricide. La polvere contenente il principio attivo in forma micronizzata si
distribuisce sul corpo dell’animale (cani e gatti) anche in punti lontani, come coda e
zampe. L’utilizzo dei collari antiparassitari è stato in parte abbandonato per l’avvento di
nuovi insetticidi più maneggevoli e sicuri.

Bagni e shampoo – numerosi principi attivi contro gli ectoparassiti sono applicati
mediante bagni o shampoo. I bagni devono essere effettuati dopo diluizione del prodotto
in acqua. Negli animali da reddito il bagno può essere completo (dipping), l’animale
viene fatto passare in apposite fosse in modo che sia “costretto” ad immergersi completa-
mente. Negli animali d’affezione è spesso utilizzata la spugnatura, che consente di rag-
giungere qualsiasi punto del corpo per periodi di contatto più lunghi.

Spot-on – formulazioni pronte all’uso in pipette predosate per singoli trattamenti, regi-
strate per i cani ed i gatti. Il contenuto della pipetta deve essere applicato spostando il
pelo, fino a rendere visibile la cute, fra le scapole e sul dorso nei cani (a secondo della
taglia) e sul collo, alla base del cranio, nei gatti, per evitare il leccamento del prodotto.

Pour-on – formulazioni pronte all’uso (registrate principalmente per i ruminanti) da ver-
sare, con appositi dosatori, lungo il dorso degli animali, dal garrese alla base della coda,
alle dosi indicate secondo il peso degli animali. 
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TABELLE

Prodotti attivi contro gli artropodi ectoparassiti
degli animali da reddito e da compagnia

da Informatore Farmaceutico di Veterinaria e Zootecnia
(XIV Ed. gennaio 2004, edito da OE M F - Masson, Milano)

argas def2  7-03-2005  16:48  Pagina 253



C
A

R
B

A
M

AT
I

O
R
G

A
N

O
FO

SF
AT

I

ed
 A

SS
O
C
IA

Z
IO

N
I

Lotta alle zecche... e non solo254

Cl
as
se

far
m
ac
ol
og
ica

Pr
in
cip

io
 at

tiv
o

Pr
od

ot
to

 co
m

m
er
cia

le
(C

as
a F

ar
m
ac
eu

tic
a)

Sp
ec
ie

an
im

ale

Te
m
po

 d
i  

so
sp
en

sio
ne

 
(g
io
rn
i)

Fo
rm

ul
az
io
ne

m
od

ali
tà

 d
i 

so
m

m
in
ist
ra
zio

ne

In
se
tti

cid
a

am
bi
en

ta
le

AR
TR

O
PO

D
I S

EN
SI

BI
LI

A
ca

ri
 

Pi
do

cc
hi

 
Pu

lc
i 

Z
ec

ch
e

A
ltr

o

C
ar

ba
ry

l

M
et

om
il

Pr
op

ox
ur

C
um

af
os

C
um

af
os

C
yt
hi

oa
te

C
lo

rp
iri

fo
s

C
lo

rp
iri

fo
s m

et
ile

 +
C

ip
er
m

et
rin

a

D
ia

zi
no

ne

D
ia

zi
no

ne

D
ia

zi
no

ne

D
ia

zi
no

ne
 

D
ia

zi
no

ne
 +

pi
rim

id
il 
tio

fo
sf

at
o

Fe
nt
hi

on

Pa
ra

ss
ic

id
 P

ol
ve

re
(F

or
m

en
ti)

Pa
ra

ss
ic

id
 F

or
te

(F
or
m

en
ti)

B
lo

b 
Si

va
m

(S
iv

am
)

Su
ga

rk
ill

(C
op

yr
)

B
ol

fo
 a
nt

ip
ul

ci
 sa

no
 e

 b
el

lo
(B

ay
er

)

B
ol

fo
 C

uc
ce

(B
ay

er
)

Pe
riz

in
 B

ay
er

(B
ay

er
)

A
su
nt

ol
 

(B
ay

er
)

Fr
ee

-s
ki
n 
C

yt
hi

oa
te

 1
,5
%

 
(V

aa
s)

Av
an

tg
ar
d 

(I
C

F)

R
el
da

cy
 E

C
(S

iv
am

)

B
ac

ca
ra

 
(V

irb
ac

)

C
ol

la
re

 P
ET

20
00

(C
hi

fa
)

D
ia

za
l 

(C
op

yr
)

Pa
ra

ss
ic

id
(F

or
m

en
ti)

R
ea
di
ng

 
(V

irb
ac

)
T

ig
uv

on
 A

nt
ip
ul

ci
(B

ay
er

)

C
an

i, 
G

at
ti

C
an

i

C
an

i, 
G

at
ti

A
pi

C
an

i

C
an

i, 
G

at
ti

C
an

i, 
G

at
ti

C
an

i, 
G

at
ti

C
an

i, 
G

at
ti

C
an

i, 
G

at
ti

C
an

i, 
G

at
ti

C
an

i, 
G

at
ti

M
ie

le
 4

2

Po
lv

er
iz

za
zi

on
e

B
ag
no

Sh
am

po
o,

 S
pr

ay
C

ol
la

re

N
eb
ul

iz
za

zi
on

e

B
ag
no

O
ra

le

C
ol

la
re

C
ol

la
re

B
ag
no

C
ol

la
re

C
ol

la
re

Sp
ot

-o
n

+ + + +

+ + + + +

+ + + + + + + + +

+ + + + + + + + + +

M
os

ch
e

M
os

ch
e

M
os

ch
e

Ta
fa
ni

Ec
to
pa

ra
ss

iti

Ec
to
pa

ra
ss

iti

Ec
to
pa

ra
ss

iti
 

+ + + + + +

argas def2  7-03-2005  16:48  Pagina 254



Lotta alle zecche... e non solo 255

Cl
as
se

Fa
rm

ac
ol
og
ica

Pr
in
cip

io
 at

tiv
o

Pr
od

ot
to

 co
m

m
er
cia

le
(C

as
a F

ar
m
ac
eu

tic
a)

Sp
ec
ie

an
im

ale
In
se
tti

cid
a

am
bi
en

ta
le

AR
TR

O
PO

D
I S

EN
SI

BI
LI

O
R
G

A
N

O
FO

SF
AT

I

ed
 A

SS
O
C
IA

Z
IO

N
I

(c
on

tin
ua

)

FO
R
M

A
M
ID

IN
E

PI
R

ET
R
IN

E 
ed

A
SS

O
C
IA

Z
IO

N
I

M
al

at
hi

on

M
al

at
hi

on
+t

et
ra
m

et
rin

a
+p

ip
er

on
il 

bi
os

sid
o

Tr
ic

lo
rf

on

A
za
m

et
ifo

s

A
m

itr
az

Pi
re
tr

in
e 

+
pi
pe

ro
ni

le
 b
ut

os
sid

o 

R
ot

en
on

e 
+

di
cl

or
of

en
e+

 p
er
m

et
rin

a

Pu
lv

ito
x 

5 
(C

op
yr

)
Si
m

 m
ur

al
e

(C
of

ar
m

)

Z
ec

ki
lle

r
(G

er
m

o)

N
eg
uv

on
(B

ay
er

)

A
lfa

cr
on

 p
lu

s 1
0 
W

P 
(N

ov
ar
tis

)

R
ub

id
or

 
(N

ov
ar
tis

)
D

em
ot

ic
k

(I
nt

er
ve
t)

C
ut

ic
(V

et
em

)

Ta
kt

ic
 1

25
(I
nt

er
ve
t)

Pr
ev

en
tic

(V
irb

ac
)

D
ig

 d
og

 in
se
tt

ic
id

a
(I
nt

er
ve
t)

Im
pa

ct
(I
C

F)

In
se

ct
ic

id
al

 P
ow

de
r

(C
hi

fa
)

PB
K

 p
ol

ve
re

 d
i p

ire
tr

o 
(C

op
yr

)
Pe

rt
rin

 L
, p

ol
ve

re
, S

(C
op

y)

K
en

ya
fo

g
(C

op
yr

)

K
en

ya
to

x 
C

E
(C

op
yr

)

C
an

i, 
G

at
ti

C
an

i

C
an

i

C
an

i

B
ov

in
i,

O
vi
ni

,
Su

in
i

C
an

i

C
an

i

C
an

i, 
G

at
ti

C
an

i, 
G

at
ti

C
ar
ne

 B
1,

 S
7,

 
O

21
 N

O
 L

AT

Sp
ra

y

N
eb
ul

iz
za

zi
on

e

B
ag
no

B
ag
no

N
eb
ul

iz
za

zi
on

e

C
ol

la
re

Sp
ra

y,
 S
ha
m
po

o

Sp
ra

y

Po
lv

er
iz

za
zi

on
e

+ + + +

+ + + + + +

+ + + + + +

+ + + + + + + + + +

Ec
to
pa

ra
ss

iti

Ec
to
pa

ra
ss

iti

Z
an

za
re

Ta
fa
ni

M
os

ch
e

Ec
to
pa

ra
ss

iti

Ec
to
pa

ra
ss

iti

M
os

ch
e,

 
Z

an
sa

re

+ + + + + + + + + +

Te
m
po

 d
i  

so
sp
en

sio
ne

 
(g
io
rn
i)

Fo
rm

ul
az
io
ne

m
od

ali
tà

 d
i 

so
m

m
in
ist
ra
zio

ne
A

ca
ri

 
Pi

do
cc

hi
 

Pu
lc

i 
Z

ec
ch

e 
A

ltr
o

argas def2  7-03-2005  16:48  Pagina 255



Lotta alle zecche... e non solo256

Cl
as
se

far
m
ac
ol
og
ica

Pr
in
cip

io
 at

tiv
o

Pr
od

ot
to

 co
m

m
er
cia

le
(C

as
a F

ar
m
ac
eu

tic
a)

Sp
ec
ie

an
im

ale

Te
m
po

 d
i  

so
sp
en

sio
ne

 
(g
io
rn
i)

Fo
rm

ul
az
io
ne

m
od

ali
tà

 d
i 

so
m

m
in
ist
ra
zio

ne

In
se
tti

cid
a

am
bi
en

ta
le

AR
TR

O
PO

D
I S

EN
SI

BI
LI

A
ca

ri
 

Pi
do

cc
hi

 
Pu

lc
i 

Z
ec

ch
e 

A
ltr

o

PI
R

ET
R
IN

E 
ed

A
SS

O
C
IA

Z
IO

N
I

(c
on

tin
ua

)

PI
R

ET
R
O
ID

I 
I G

en
er

az
io
ne

e d
 A

SS
O
C
IA

Z
IO

N
I 

PI
R

ET
R
O
ID

I 
II

 G
en

er
az

io
ne

e d
 A

SS
O
C
IA

Z
IO

N
I 

Pi
re
tr

o 
+

di
m

et
ild

iti
of

os
fa
to

Pi
re
tr

o 
+ 
pi
pe

ro
ni

l
bu

to
ss

id
o+

cl
or

oc
re

os
ol

o

Pi
re
tr

o+
ne

op
in

am
in

a+
 

pi
pe

ro
ni

l b
ut

os
sid

o

Pi
re
tr

o+
be

nz
ilc

re
os

ol
o 

+
be

nz
ilc

lo
ro

fe
no

lo

Pi
re
tr

o 
+ 
di

cl
or

of
en

e 
+ 

pi
pe

ro
ni

lb
ut

os
sid

o

R
ot

en
on

e 
+ 
pi

re
tr

o

R
ot

en
on

e+
di

cl
or

of
en

e
+p

er
m

et
rin

a

B
io

al
le
tr

in
a+
pe

rm
et

rin
a 

+p
ip

er
on

il 
bu

to
ss

id
o

R
es
m

et
rin

a+
pi

re
tr

o
+a

lle
tr

in
a+
pi
pe

ro
ni

le
 

Te
tr

am
et

rin
a+

fe
no

tr
in

a

Te
tr

am
et

rin
a+

fe
no

tr
in

a
+p

ip
er

on
il 

bu
to

ss
id

o
Te

tr
am

et
rin

a+
pe

rm
et

rin
a

+p
ip

er
on

ile
 b
ut

os
sid

o

M
us

ky
l 

(P
ea

rs
on

)
A

ca
 C

er
ul

en
 R

(T
ek

no
fa

rm
a)

Fl
ys

id
e 

15
0

(D
iv

er
se

y)

N
uo

va
 M

ia
rs

in
a

(P
ea

rs
on

)

A
ca

 C
er
ul

en
 

(T
ec

kn
of

ar
m

a)

C
an
di

o 
ac

ar
 

(C
an
di

ol
i)

C
un

ia
ca

r 
(C

hi
fa

)

Sh
am

po
o 

Fl
oh

(V
eb

i)

K
en

ya
so

l 2
2

(C
op

yr
)

D
om

es
tic

 a
ni
m

al
s 

(C
an
di

ol
i)

Z
an

co
 p

ol
ve

re
(C

an
di

ol
i)

Z
an

co
 sh

am
po

o
(C

an
di

ol
i)

Z
an

co
 sh

am
po

o 
se

cc
o

(C
an
di

ol
i)

Z
an

co
 sp

ra
y

(C
an
di

ol
i)

N
eo

 E
rle

n
(T

ec
kn

of
ar
m

a)

N
eo

 F
or

ac
til

(F
or
m

en
ti)

N
eo

 F
or

ac
til

 a
m

bi
en

te
(F

or
m

en
ti)

C
on

ig
li

C
an

i, 
G

at
ti

U
cc

el
li

C
on

ig
li,

 
C

ric
et

i

C
an

i

C
an

i, 
G

at
ti

C
an

i, 
G

at
ti

C
an

i

C
an

i, 
G

at
ti

C
an

i, 
G

at
ti

C
an

i, 
G

at
ti

C
an

i, 
G

at
ti

C
on

ig
li,

 U
cc

el
li

C
ar
ne

 7

Sp
ra

y

G
oc

ce
 au

ric
ol

ar
i

Sp
ra

y

Sp
ra

y

Sh
am

po
o

Sp
ra

y

Po
lve

riz
za

zio
ne

Sh
am

po
o

Sh
am

po
o 

se
cc

o

Sp
ra

y

Ba
gn

o,
  S
ha
m
po

o
Sp

ra
y

Sp
ra

y

+ + + + + + + + +

+ + + + + + + + + +

+ + + + + + + + + + +

+ + + + + + + + + +

M
os

ch
e

In
se
tt

i

M
os

ch
e

Z
an

za
re

M
os

ch
e

Z
an

za
re

Z
an

za
re

M
os

ch
e

Ta
fa
ni

+ + + + + +

argas def2  7-03-2005  16:48  Pagina 256



Lotta alle zecche... e non solo 257

Cl
as
se

far
m
ac
ol
og
ica

Pr
in
cip

io
 at

tiv
o

Pr
od

ot
to

 co
m

m
er
cia

le
(C

as
a F

ar
m
ac
eu

tic
a)

Sp
ec
ie

an
im

ale
In
se
tti

cid
a

am
bi
en

ta
le

AR
TR

O
PO

D
I S

EN
SI

BI
LI

PI
R

ET
R
IN

E
II
I G

en
er

az
io
ne

ed
 A

SS
O
C
IA

Z
IO

N
I 

Pe
rm

et
rin

a

Pe
rm

et
rin

a 
+

pi
pe

ro
ni

le
bu

to
ss

id
o

Pe
rm

et
rin

a+
ci
pe

rm
et

rin
a

+ 
pi
pe

ro
ni

lb
ut

os
sid

o

Pe
rm

et
rin

a+
pi

re
tr

o
+ 
pi
pe

ro
ni

l b
ut

os
sid

o

Pe
rm

et
rin

a+
pi

re
tr

o
+ 
pi
pe

ro
ni

l b
ut

os
sid

o

Pe
rm

et
rin

a+
pi

re
tr

o
+ 
pi
pe

ro
ni

lb
ut

os
sid

o

Pe
rm

et
rin

a+
te
tr

am
et

rin
a

+ 
pi
pe

ro
ni

lb
ut

os
sid

o

Pe
rm

et
rin

a+
pi
pe

ro
ni

l
bu

to
ss

id
o+

te
tr

am
et

rin
a

Pe
rm

et
rin

a+
fe
no

tr
in

a
+ 
pi
pe

ro
ni

le

Pe
rm

et
rin

a
+p

ip
er

on
ile

+s
um

ith
rin

D
ef

en
do

g 
(V

irb
ac

)
D
uo

w
in

 
(V

irb
ac

)

Ex
sp

ot
(S
he

rin
g 

- P
lo
ug

h)

O
ve

rk
ill

(C
hi

fa
)

Z
an

co
 C

ol
la

re
 

(C
an
di

ol
i)

Z
ek

ou
t

(I
C

F)

Fo
ra

ct
il

(F
or
m

en
ti)

Pe
rm

et
ra

l 
(I
C

F)

Pe
rt

ex
(E

so
fo

rm
)

R
ap

id
o 

ca
t&

do
g

(Z
ap

i)

Z
yz

ek
 p

lu
s

(I
C

F)

Se
ve
n 

Sp
ra

y
(C

of
ar
m

)

Pi
re
ne

 a
lfa

(C
of

ar
m

)

Pi
um

ed
or

o
(F

or
m

en
ti)

Fo
ra

ct
ol

 a
m

bi
en

te
(F

or
m

en
ti)

R
es

ol
ut

io
n

(F
or
m

en
ti)

Fo
rt

ec
id

(F
or
m

en
ti)

C
an

i

C
an

i

C
an

i

C
av

al
li

C
an

i, 
G

at
ti

C
an

i, 
G

at
ti

C
an

i, 
G

at
ti

C
an

i, 
G

at
ti

C
an

i, 
G

at
ti

U
cc

el
li

C
an

i, 
G

at
ti

B
ag
no

N
eb
ul

iz
za

zi
on

e

Sp
ot

-o
n

C
ol

la
re

B
ag
no

Sp
ra

y

N
eb
ul

iz
za

zi
on

e,
Sh

am
po

o

Sp
ra

y

Sp
ra

y
B

ag
no

Po
lv

er
iz

za
zi

on
e

Sp
ra

y
B

ag
no

Po
lv

er
iz

za
zi

on
e

+ + + + + + +

+ + + + + + + + + + +

+ + + + + + + + + + + + + + +

+ + + + + + + + + + + + +

M
os

ch
e,

Z
an

za
re

Fl
eb

ot
om

i

M
os

ch
e,

Z
an

za
re

M
os

ch
e,

Z
an

za
re

Ta
fa
ni

M
os

ch
e,

Z
an

za
re

Ec
to
pa

ra
ssi
ti

M
os

ch
e,

Z
an

za
re

M
os

ch
e,

Z
an

za
re

+ + + + + + + + + +

Te
m
po

 d
i  

so
sp
en

sio
ne

 
(g
io
rn
i)

Fo
rm

ul
az
io
ne

m
od

ali
tà

 d
i 

so
m

m
in
ist
ra
zio

ne
A

ca
ri

 
Pi

do
cc

hi
 

Pu
lc

i 
Z

ec
ch

e 
A

ltr
o

argas def2  7-03-2005  16:48  Pagina 257



Lotta alle zecche... e non solo258
Cl

as
se

far
m
ac
ol
og
ica

Pr
in
cip

io
 at

tiv
o

Pr
od

ot
to

 co
m

m
er
cia

le
(C

as
a F

ar
m
ac
eu

tic
a)

Sp
ec
ie

an
im

ale

Te
m
po

 d
i  

so
sp
en

sio
ne

 
(g
io
rn
i)

Fo
rm

ul
az
io
ne

m
od

ali
tà

 d
i 

so
m

m
in
ist
ra
zio

ne

In
se
tti

cid
a

am
bi
en

ta
le

AR
TR

O
PO

D
I S

EN
SI

BI
LI

A
ca

ri
 

Pi
do

cc
hi

 
Pu

lc
i 

Z
ec

ch
e 

A
ltr

o

PI
R

ET
R
IN

E
II
I G

en
er

az
io
ne

ed
 A

SS
O
C
IA

Z
IO

N
I 

(c
on

tin
ua

)

PI
R

ET
R
O
ID

I 
IV

 G
en

er
az

io
ne

ed
 A

SS
O
C
IA

Z
IO

N
I

D
el
ta
m

et
rin

a

D
el
ta
m

et
rin

a
+p

ire
tr

in
e+
pi
pe

ro
ni

le

Fl
um

et
rin

a

Fl
um

et
rin

a

Fl
um

et
rin

a+
pr

op
ox
ur

C
ifl
ut

rin

C
ifl
ut

rin
 p

iri
pr

ox
ile

n

C
ip

er
m

et
rin

a

C
ip

er
m

et
rin

a
+p

ire
tr

in
a+
pi
pe

ro
ni

le

C
ip

er
m

et
rin

a+
te
tr

am
et

rin
a+
pi
pe

ro
ni

le

C
ip

er
m

et
rin

a+
bi

ot
rin

a 
+p

ip
er

on
ile

 b
ut

os
sid

o

B
ut

ox
 7

,5
(I
nt

er
ve
t)

Sc
al

ib
or

 
(I
nt

er
ve
t)

D
ec

ap
y 

flo
w

(C
op

yr
)

B
ay
tic

ol
 6
%

(B
ay

er
)

B
ay
tic

ol
 1
%

(B
ay

er
)

K
ilt

ix
(B

ay
er

)

B
ay

of
ly

(B
ay

er
)

So
lfa

c 
W

P1
0

(B
ay

er
)

Fl
ee

ga
rd

 a
ut

om
at

ic
 c

as
a

(B
ay

er
)

Fl
ee

ga
rd

 c
uc

ce
(B

ay
er

)

R
en

eg
ad

e 
1,

5%
(F

or
t-
D

od
ge

)

C
ip

er
tr

in
 E

C
(C

op
yr

)

Tr
i-t

ec
 1

4
(C

hi
fa

)

C
ip

er
tr

in
 T

(C
op

yr
)

D
ur

ac
id

 sr
ay

(V
eb

i)

M
yc

ro
ci
p

(I
C

F)

B
ov

in
i, 

O
vi
ni

C
an

i

C
an

i

B
ov

in
i, 

O
vi
ni

C
an

i

B
ov

in
i

B
ov

in
i

C
av

al
li

C
ar
ne

 1
B

La
tt

e 
1B

, 2
 O

C
ar
ne

 5
B

, 2
1
O

La
tt

e 
8B

C
ar
ne

 0
La

tt
e 

0

C
ar
ne

 1
4

La
tt

e 
0

Po
ur

- o
n

C
ol

lar
e, 

Sh
am

po
o

Ba
gn

o

Po
ur

-o
n

C
ol

lar
e

Po
ur

-o
n

Po
ur

-o
n

N
eb
ul

izz
az

io
ne

+ +

+ + + + + +

+ + + + +

+ + + + + + +

M
os

ch
e

Fl
eb

ot
om

i

Ec
to
pa

ra
ss

iti

M
os

ch
e,

 
Ta

fa
ni

M
os

ch
e

Z
an

za
re

M
os

ch
e

In
se
tt

i

M
os

ch
e

Ta
fa
ni

In
se
tt

i

M
os

ch
e 

In
se
tt

i

+ + + + + + + +

argas def2  7-03-2005  16:48  Pagina 258



Lotta alle zecche... e non solo 259

Cl
as
se

far
m
ac
ol
og
ica

Pr
in
cip

io
 at

tiv
o

Pr
od

ot
to

 co
m

m
er
cia

le
(C

as
a F

ar
m
ac
eu

tic
a)

Sp
ec
ie

an
im

ale

Te
m
po

 d
i  

so
sp
en

sio
ne

 
(g
io
rn
i)

Fo
rm

ul
az
io
ne

m
od

ali
tà

 d
i 

so
m

m
in
ist
ra
zio

ne

AR
TR

O
PO

D
I S

EN
SI

BI
LI

A
ca

ri
 

Pi
do

cc
hi

 
Pu

lc
i 

Z
ec

ch
e 

A
ltr

o

IN
SE

T
T
IC

ID
I

N
U

O
V
I

ed
 A

SS
O
C
IA

Z
IO

N
I

R
EP

EL
LE

N
T
I

Im
id

ac
lo
pr

id

Im
id

ac
lo
pr

id
+

pe
rm

et
rin

a

Fi
pr

on
il

Fi
pr

on
il+

m
et

op
re
ne

N
ite

np
yr

am

Lu
fe
nu

ro
n

Lu
fe
nu

ro
n 

+
m

ilb
em

ic
in

a 

C
iro

m
az

in
a

N
ee
m

O
li 

es
se
nz

ia
li 

ve
ge
ta

li

La
va
nd

a+
ro

sm
ar

in
o+

tim
o+

lim
on

e

T
he

 a
us
tr

al
ia
no

+
ci
tr

on
el

la
+g

er
an

io

C
itr

on
el

la
+g

er
an

io
+e
uc

al
ip
to

+g
ar

of
an

o

So
lu
m

 fu
llo

nu
m

+
C
hr

ys
an

th
em

um
py

re
th

ru
m

+a
rt

em
isi

a+
m

en
ta

 p
ip

er
ita

+c
itr
us

du
lc

is+
ca
na

ng
a 

od
or

at
a

A
dv

an
ta

ge
(B

ay
er

)
A
dv

an
tix

(B
ay

er
)

Fr
on

tli
ne

(M
er

ia
l)

Fr
on

tli
ne

 c
om

bo
(M

er
ia

l)

C
ap

st
ar

 
(N

ov
ar
tis

)

Pr
og

ra
m

 C
p

Pr
og

ra
m

 so
sp

Pr
og

ra
m

 in
ie
tt

ab
ile

(N
ov

ar
tis

)

Se
nt

in
el

 
(N

ov
ar
tis

)

N
ep

or
ex

 2
W

D
G

 
(N

ov
ar
tis

)

Id
ea

l f
au

na
 a
nt

ip
ar

as
sit

ar
i

N
at
ur

e’s
 d

ef
en

se
(C

hi
fa

)
N

ee
m

 c
an

in
e 

re
pe

lle
nt

e
N

ee
m

 V
et

 re
pe

lle
nt

e
(N

at
ur

al
is)

Id
ea

lp
et

 p
ro
te
tt

iv
o 

(U
ni

fa
rm

ed
)

Fl
ui
do

 p
er

 a
llo

nt
an

am
en

to
 

pa
ra

ss
iti

 (R
eg
no

 v
er
de

)

Fl
y 

re
st

 
(P

ea
rs

on
)

Sg
ry
d 

lo
zi

on
e

(T
er

ra
 d

i C
um

a)

PP
P

(F
or
m

en
ti)

C
an

i, 
G

at
ti

C
an

i

C
an

i, 
G

at
ti

C
an

i, 
G

at
ti

C
an

i, 
G

at
ti

C
an

i
G

at
ti

G
at
ti

C
an

i

C
an

i, 
G

at
ti

C
av

al
li

C
an

i
C

av
al

li

C
an

i, 
G

at
ti

C
an

i, 
G

at
ti

C
av

al
li

C
av

al
li

C
an

i, 
G

at
ti

C
on

ig
li,

C
av

al
li,

 U
cc

el
li

C
ric

et
i

Sp
ot

-o
n

Sp
ot

-o
n

Sp
ot

-o
n

Sp
ra

y

Sp
ot

-o
n

O
ra

le

O
ra

le
O

ra
le

So
tto

cu
ta
ne

a

O
ra

le

U
so

 T
op

ico
Ba

gn
i

N
eb
ul

izz
az

io
ne

N
eb
ul

izz
az

io
ne

N
eb
ul

izz
az

io
ne

N
eb
ul

izz
az

io
ne

Sp
ra

y

N
eb
ul

izz
az

io
ne

Po
lve

riz
za

zio
ne

+

+ + + + + + + + + + +

+ + + + +

Z
an

za
re

Fl
eb

ot
om

i

M
os

ch
e

M
os

ch
e

Z
an

za
re

Ta
fa
ni

Z
an

za
re

In
se
tt

i

In
se
tt

i

In
se
tt

i

+ +

In
se
tti

cid
a

am
bi
en

ta
le

argas def2  7-03-2005  16:48  Pagina 259



Lotta alle zecche... e non solo260
Cl

as
se

far
m
ac
ol
og
ica

Pr
in
cip

io
 at

tiv
o

Pr
od

ot
to

 co
m

m
er
cia

le
(C

as
a F

ar
m
ac
eu

tic
a)

Sp
ec
ie

an
im

ale

Te
m
po

 d
i  

so
sp
en

sio
ne

 
(g
io
rn
i)

Fo
rm

ul
az
io
ne

m
od

ali
tà

 d
i 

so
m

m
in
ist
ra
zio

ne

In
se
tti

cid
a

am
bi
en

ta
le

AR
TR

O
PO

D
I S

EN
SI

BI
LI

A
ca

ri
 

Pi
do

cc
hi

 
Pu

lc
i 

Z
ec

ch
e 

A
ltr

o

LA
T
T
O

N
I

M
A
C

R
O
C
IC

LI
C
I

I v
er
m

ec
tin

a

D
or

am
ec
tin

a

Ep
rin

om
ec
tin

a

Se
la
m

ec
tin

a

M
ilb

em
ic

in
a

M
ox

id
ec
tin

a

Eq
va

la
n,

 E
qu

im
ec
tr

in
Iv

om
ec

Iv
om

ec
 p

ou
r-

on
Iv

om
ec

 p
re
m

ix
Iv

om
ec

 O
vi
ni

O
ra
m

ec
(M

er
ia

l)

Ec
om

ec
tin

Ec
om

ec
tin

 p
ou

r-
on

(S
ch

er
in

g-
Pl

ou
gh

)

Iv
og

el
l 

(I
nt

er
ve
t)

N
or

am
ec
tin

 in
je

ct
io
n

N
or

am
ec
tin

 d
re
nc

h
N

or
am

ec
tin

 p
ou

r-
on

(N
or

br
oo

k-
V

A
A

S)
B

ay
m

ec
(B

ay
er

)
V

irb
am

ec
(V

irb
ac

)
Iv

er
tin

 C
at
tle

(C
al

ie
r-

A
FI

)
M

ax
im

ec
(V

et
em

)
D

ec
to
m

ax
 b

ov
in

i-o
vi
ni

D
ec
to
m

ax
 p

ou
r-

on
D

ec
to
m

ax
 su

in
i

(P
fiz

er
)

Ep
rin

ex
 

(M
er

ia
l)

St
ro
ng

hh
ol
d

(P
fiz

er
)

In
te

rc
ep

to
r

(N
ov

ar
tis

)
Eq

ue
st

 
C

yd
ec
tin

 b
ov

in
i

C
yd

ec
tin

 o
vi
ni

C
yd

ec
tin

 0
,1
%

C
yd

ec
tin

 0
,5
%

 p
ou

r-
on

(F
or
t D

od
ge

)

O
ra

le
So

tt
oc
ut

an
ea

Po
ur

-o
n

O
ra

le
So

tt
oc
ut

an
ea

O
ra

le

So
tt

oc
ut

an
ea

 
Po

ur
-o
n

So
tt

oc
ut

an
ea

 

So
tt

oc
ut

an
ea

O
ra

le
Po

ur
-o
n

So
tt

oc
ut

an
ea

 
Po

ur
-o
n

So
tt

oc
ut

an
ea

 

So
tt

oc
ut

an
ea

 

So
tt

oc
ut

an
ea

 

So
tt

oc
ut

an
ea

Po
ur

-o
n

In
tr

am
us

co
la

re

Po
ur

-o
n

Sp
ot

-o
n

O
ra

le

O
ra

le
So

tt
oc
ut

an
ea

So
tt

oc
ut

an
ea

O
ra

le
Po

ur
-O

n

C
ar
ne

 2
1

C
ar
ne

 4
2B

, 2
8S

N
O

 L
AT

C
ar
ne

 2
8 

N
O

 L
AT

C
ar
ne

 2
7

C
ar
ne

 3
0 

N
O

 L
AT

C
ar
ne

 5
O

C
ar
ne

 1
4C

 N
O

 L
AT

C
ar
ne

 4
2 
N

O
 L

AT
C

ar
ne

 3
1 
N

O
 L

AT

C
ar
ne

 4
2 
N

O
 L

AT

C
ar
ne

 4
2B

, 3
5S

N
O

 L
AT

C
ar
ne

 1
4 

N
O

 L
AT

C
ar
ne

 2
8 

N
O

 L
AT

C
ar
ne

 4
2B

, 3
5S

N
O

 L
AT

C
ar
ne

 2
8 

N
O

 L
AT

C
ar
ne

 4
2B

, 2
8S

N
O

 L
AT

C
ar
ne

 4
2

N
O

 L
AT

C
ar
ne

 4
2B

, 2
8S

N
O

 L
AT

C
ar
ne

 4
2B

, 3
5O

N
O

 L
AT

C
ar
ne

 3
5

N
O

 L
AT

C
ar
ne

 3
7

C
ar
ne

 0
La

tt
e 

0

C
ar
ne

 3
2

C
ar
ne

 6
5 

N
O

 L
AT

C
ar
ne

 5
2 

N
O

 L
AT

C
ar
ne

 1
4 

N
O

 L
AT

C
ar
ne

 1
4 

N
O

 L
AT

G
ph

+
+

H
y

+
+

H
y

+
+

+
O

e
O

e

+
+

H
y

+
+

H
y

+
+

H
y

+
+

H
y

O
e

+
+

H
y

+
+

H
y

+
+

H
y

+
+

H
y

+
+

H
y

+
+

H
y

+
+

+
H

y,
 O

e
+

+
H

y
+

+
+

+
+

H
y

+
+

+

+

G
ph

+
+

H
y

+
O

e
O

e
+

+
H

y,
 T

af
an

i

L
E

G
E

N
D

A
 

Te
m

po
 d

i s
os

pe
ns

io
ne

: N
O

 L
A

T
 =

 v
ie

ta
to

 l’
ut

ili
zz

o 
in

 a
ni

m
al

i i
n 

la
tt

az
io

ne
; B

 =
 b

ov
in

i; 
O

 =
 o

vi
ni

; C
 =

 c
ap

ri
ni

; S
 =

 s
ui

ni
. 

E
ct

op
ar

as
si

ti 
(H

y 
= 

H
yp

od
er

m
a;

 O
e 

= 
O

es
tr

us
 o

vi
s;

 G
ph

 =
 G

as
te

ro
ph

ilu
s)

 

C
av

al
li

B
ov

in
i, 

Su
in

i
B

ov
in

i
Su

in
i

O
vi
ni

O
vi
ni

, C
ap

rin
i

B
ov

in
i, 

O
vi
ni

B
ov

in
i

B
ov

in
i

B
ov

in
i, 

Su
in

i
O

vi
ni

B
ov

in
i

B
ov

in
i, 

Su
in

i
B

ov
in

i 
B

ov
in

i, 
Su

in
i

B
ov

in
i

B
ov

in
i, 

Su
in

i

B
ov

in
i, 

O
vi
ni

B
ov

in
i

Su
in

i

B
ov

in
i

C
an

i, 
G

at
ti

C
an

i

C
av

al
li

B
ov

in
i

O
vi
ni

O
vi
ni

B
ov

in
i

argas def2  7-03-2005  16:48  Pagina 260



Sommario 261

Prefazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V

Autori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII

Parte I

Mappe parassitologiche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX

Parte II

Le zecche negli allevamenti bovini ed ovini semibradi

dell’Appennino Meridionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXVII

Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXVIII

Materiali e metodi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXVIII

Risultati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXXIV

Discussione e conclusioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXXIV

Mappe Parassitologiche
Dermacentor marginatus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXXVIII
Haemaphysalis inermis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXXIX
Haemaphysalis punctata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XL
Haemaphysalis sulcata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XLI
Haemaphysalis parva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XLII
Hyalomma detritum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XLII
Hyalomma marginatum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XLIII
Rhipicephalus turanicus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XLIII
Rhipicephalus bursa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XLIV
Rhipicephalus sanguineus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XLV
Rhipicephalus sanguineus group . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XLV
Ixodes gibbosus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XLVI
Ixodes ricinus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XLVII

Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XLVIII

Parte III

Zecche d’Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Vita da... zecche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

I rapporti con l’uomo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Decalogo antizecche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Anatomia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Glossario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Z
E

C
C

H
E

argas def2  7-03-2005  16:48  Pagina 261



Sommario262

Schede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Argas reflexus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Argas persicus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Argas transgariepinus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Argas vespertilionis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Ornithodoros coniceps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Ornithodoros erraticus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Ornithodoros maritimus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Exopalpiger trianguliceps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Ixodes ricinus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Ixodes acuminatus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Ixodes gibbosus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Ixodes ventalloi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Ixodes festai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Pholeoixodes hexagonus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Pholeoixodes arboricola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Pholeoixodes canisuga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Scaphixodes frontalis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Scaphixodes caledonicus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Eschatocephalus vespertilionis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Eschatocephalus simplex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Haemaphysalis concinna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Haemaphysalis erinacei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Haemaphysalis inermis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Haemaphysalis parva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Haemaphysalis punctata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Haemaphysalis sulcata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Hyalomma marginatum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Hyalomma detritum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Hyalomma excavatum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Hyalomma lusitanicum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Hyalomma aegyptium. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Dermacentor marginatus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Dermacentor reticulatus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Rhipicephalus bursa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Rhipicephalus pusillus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Rhipicephalus sanguineus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Rhipicephalus turanicus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Boophilus annulatus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168

Chiavi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

Ringraziamenti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198

Z
E

C
C

H
E

argas def2  7-03-2005  16:48  Pagina 262



Sommario 263

Parte IV
Zecche e malattie trasmesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

Introduzione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
Biologia delle zecche e trasmissione di microrganismi . . . . . . 202
Ecologia ed epidemiologia delle malattie trasmesse da zecche . 205
Malattie trasmesse da zecche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
Protozoi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208

Babesia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
Hepatozoon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
Theileria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212

Batteri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
Anaplasma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
Bartonella. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
Borrelia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
Ehrlichia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215    
Francisella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
Haemobartonella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
Infezioni da Rickettsia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
Coxiella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219

Virus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
Virus TBE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220

Elminti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
Dipetalonema. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221

Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
Le zecche ed il Pediatra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233

Parte V
Lotta alle zecche e... non solo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239

Controllo farmacologico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
Insetticidi naturali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
Insetticidi di sintesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
Insetticidi di nuova generazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
Insetticidi regolatori di crescita. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
Repellenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
Lattoni macrociclici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248

Profilassi ambientale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
Profilassi comportamentale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
Tabelle - Prodotti attivi contro gli artropodi ectoparassiti . . . . 253

Z
E

C
C

H
E

argas def2  7-03-2005  16:48  Pagina 263


