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Dipartimento dl patologia ammale dell'Umversita degli studi dl Torino
Parco Nazionale del Gran Paradiso

Problemi di patologia nei catnosci e stambecchi delle Alpi

Franco Guarda, Vittorio Peracino

La patologia degli animali selvatici (in particolare quelli relativi a specie viventi in
Italia, protetti dai parchi e da nserve naturali camosci, stambecchi, cervi, marmotte,
cinghiali ecc) offre aspetti molto interessanti in parte studiati e in gran parte ancora da
studiare, soprattutto sotto ll profilo comparato, ma anche per la biologia degli agenti
patogem, e per gli aspetti lgienico-sanitan.

In generale le malattie infettive e infestive degli animali selvatici sono legate a
diversi fattori:
1 la limitazione sempre maggiore dei ternton destmati a protezione e conservazione

delle specie selvatiche;
2 ll conseguente affollamento di una o piü specie selvatiche in territori limitati;
3 l'eventuale presenza di altn animali selvatici e domestici vetton di malattie: (volpe-

rabbia, ovini e caprini - afta epizootica, brucellosi, rogna sarcoptica, cheratocon-
giuntivite mfettiva, parassitosi gastro-mtestmali e broncopolmonan ecc.);

4 nduzione dei pascoli per la concomitante presenza dell'ammale domestico (ovini,
caprim, bovini e suini),

5 presenza antropica sui ternton di vita dei selvatici (impianti scustici e piste, strade
carrozzabili e mterpoderali, impianti ldroelettnci, tunsmo estivo, ecc.),

6 progressivo mquinamento degli ambienti ove vive l'ammale selvatico (discanche
lungo strade e sentien che portano nei «santuan» dei selvatici, nonche nei pressi dei
nfugi in quota; piogge acide e sostanze inquinanti veicolate dalle precipitaziom
nevose invernah ecc.).,

3 situaziom stressanti (dirette- legate alia gerarchia con il conseguente condiziona-
mento alimentäre, particolarmente nei penodi invernah, mdirette- dovute a tutti i
fatton negativi prima elencati che alterano Fecosistema).
Un ulteriore Interesse per lo studio delle malattie degli animali selvatici scatunsce

dalla Potenziale trasmissibihtä di alcune malattie all'uomo (rabbia, brucellosi) ed a spe-
Cle animali domestiche (rabbia, cherato-congiuntivite, brucellosi, ectima contagioso,
r°gna ecc).

Un altro capitolo che muove lo studioso ad mteressarsi della patologia degli animali
selvatici e quello delle malattie tossiche e carenziah, nonche degli stress denvati da cat-
ture, trasporti, stabulazione od allevamento m cattivitä degli stessi, con conseguenze
Psicosomatiche, disordini genetici ecc.

Da tutto quanto esposto nsulta chiara la necessitä di uno studio multidisciphnare
c e comvolga genetisti, zootecnici, nutnzionisti, eco-etologi, fisiologi, clinici, infettivi-
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sti, parassitologi, oltre naturalmente ai patologi, poiche le malattie infettive e parassita-

rie negli animali selvatici sono da considerarsi un pericolo reale e costante. Uno degli

aspetti che attualmente vengono maggiormente considerati e quello delle parassitosi

gastrointestinali e polmonari, nonche delle ectoparassitosi.
I risultati delle indagini svolte, grazie al particolare interessamento del serviziosa-

nitario dell'Ente, indicano nello stambecco e nel camoscio una incidenza parassitaria

del 100% su tutti gli animali esaminati con l'identificazione di 17 specie di nematodi

{Balbo e coll., 1973), prevalentemente presenti a livedo gastrointestinale e polmonare

(Balbo e coll., 1975).
Nello stesso ambito di ricerche, rilevando nei soggetti piii anziani la frequente pre-

senza di sarcosporidiosi, se ne e individuato il probabile ospite definitivo nella volpe

(Biocca e coll., 1975).
II quadro anatomo-patologico dei soggetti rinvenuti morti nel Parco Nazionale

Gran Paradiso durante gli inverni 1972-75 e il seguente (Balbo e Lanfranchi, 1976):

Cardiopatie 22 %

Nefropatie 0,6%

Epatopatie 1,8%

Malattie infettive 3,6%

Infestazioniparassitarie polmonari 58 %

Infestazioniparassitariegastro-intestinali 100 %

Per quanto riguarda il capitolo delle malattie infettive e diffusive, le esperienze pas-

sate hanno permesso di arrivare alia conclusione che queste colpiscono un gran numero

di soggetti con diffusione rapida, quadri patologici drammatici e altrettanto rapida

scomparsa, salvo il permanere di situazioni endemiche.

Tipico esempio ne e la broncopolmonite necrotica, provocata nei camosci da un

agente rimasto sconosciuto (Valenza e coll., 1976). Questa forma ha portato allamorte

in meno di un mese 80 capi. Altro esempio e la cheratocongiuntivite infettiva chees-

plose nel 1982, diffondendosi poi nella stessa specie e quindi nello stambecco: in tre

anni tale malattia ha provocato nel parco la morte di oltre 400 camosci e di un centinaio

di stambecchi, corrispondenti al 13% e rispettivamente al 10% delle due popolaziom

selvatiche.
Altre malattie infettive colpiscono la grossa fauna protetta del Parco del Gran Pa-

radiso. i
Oltre a forme polmonari neonatali che portano a morte il 5-8% dei camosci neonat:,

si ricorda- I'ectima contagioso, che colpisce stambecchi e camosci tra i 6 e 8 mesi, con

lesioni similpapillomatose orali e periungueali. Quest'ultima si impiantano su lesion:

traumatiche provocate dalla neve ghiacciata.
Per quanto concerne la patologia da stress, il riscontro di ipertrofie cardiache e ar-

teriosclerosi coronariche nei camosci e stambecchi, soprattutto maschi, pud trovareuna

spiegazione nel fatto che d'inverno le femmine si distribuiscono nei territori di sopra*'

vivenza ideali, rispetto ai maschi, costretti a soprawivere sul restante territorio, chef

particolarmente ostile.
Questo avviene dopo il periodo degli scontri amorosi tra maschi (inseguifflen"

senza sosta tra i camosci, cozzi e lotte furiose tra gli stambecchi), che durano inen



Problemi di patologia nei camosci e stambecchi delle Alpi 329

trambe le specie per oltre un mese, durante ll quale 1 maschi stessi non si nutrono piü
regolarmente o non si nutrono affatto, percorrono enormi distanze e defatiganti disli-
velli Anche 1 compiti di allerta e difesa del branco determmano nei soggetti maschi

gravi stati di stress protratto e maggiori stimoli psico-sociali rispetto alle femmine (Gudula

e coli, 1980)
E pertanto spiegabile l'ipertrofia cardiaca e l'arteriosclerosi coronarica che ne con-

seguono e che vengono nscontrate nella maggior parte dei soggetti deceduti durante
l'mverno, per la scarsitä di cibo a disposizione, per ll freddo e per endo- ed ectoparassi-
tosi

Un riscontro cardiopatico simile a quello sopra descritto scaturisce dalla osservazione, compiuta
su mammiferi e uccelli del giardino zoologico di Filadelfia, che l'arteriosclerosi coronarica si sviluppa
piu rapidamente in ammali frustrati o psico-socialmente piu impegnati nelle singole specie (Lugmbuhl
ecoll, 1977)

Ma un altro aspetto considerato importante e che anche gli mdividui gerarchica-
mente meno competitivi subiscono una continua situazione stressante nei tentativo di
risalire la scala gerarchica

Per spiegare meglio le situazioni di stress di derivazione gerarchica (cui possono ag-
giungersi altri fatton esterm, quali bracconaggio, disturbi provocati dalla curiositä dei
tunsti, presenza di ovini e caprim sul terntono ecc.), e necessano ncordare sommaria-
mente cosa avviene nei branchi di camosci e di stambecchi prima delle definitive
aggregaziom

Normalmente i camosci vengono nutnti dalle madri per 6-8 mesi ed anche per 12

mesi gh stambecchi
I giovani camosci e stambecchi, in concomitanza con ll pnmo calore delle madri,

subiscono ll distacco sia dalle madri Stesse che dal branco delle femnune. Successiva-
mente tentano di aggregarsi ai maschi adulti, ma anche questi h allontanano. Pertanto
essi vivono isolatamente durante ll pnmo inverno, adattandosi ad ahmentaziom povere
(ginepro, cime di aghifoghe; radici ecc.) Solo nell'estate successiva, dopo una prima-
vera trascorsa ancora alla merce dei predatori e del bracconaggio, vengono accettati nei
branchi con notevole subordinazione alimentäre e territoriale- i giovani maschi nei
branco degli adulti e le giovani femmine nei branchi delle adulte. Solo al 3° anno, con ll
pnmo calore, le femmine acquistano la paritä gerarchica AI contrario i maschi entrano
nelle competizioni per gh accoppiamenti dopo ll 3°-6° anno.

Nei maschi adulti dopo 1' 110 anno lnizia la decadenza gerarchica e dal 13° m poi essi
taidono ad isolarsi e soccombono attorno al 15°, ormai esausti e, come piü volte nscon-
trat°, gravemente parassitati.

E altrettanto importante lo studio delle sarcosporidiosi per quanto nguarda la
Patologia cardiaca, parassitosi che nei suoi risvolti patogenetici offre ancora notevoli
Problemi da nsolvere (Cornaglia e coll., 1980)

Le osservazioni e le esperienze personali complessive sull'apparato cardio-circola-
torio degli stambecchi e camosci hanno portato alle seguenti constataziom:

instante ipertrofia cardiaca nei soggetti maschi;
a'ta percentuale di infezione da sarcospondi (84%),
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3. presenza di Cysticercus ovis;
4. frequenti pericarditi da cause batteriche;
5. focolai di miocardite si purulenta che non purulenta;
6. endocarditi ulcero-polipose;
7. ascessi miocardici;
8. arteriosclerosi coronarica piii frequente nei maschi.

Pertanto in base alle esperienze effettuate si puo concludere affermando che gli

studi sugli animali selvatici, in particolare camosci e stambecchi, stanno evolvendo: ac-

canto a ricerche classiche sulle malattie infettive e infestive, si debbono prendere n

considerazione gli aspetti fisiopatologici inerenti il comportamento, sia legato alia spe

cie, sia nei rapporti con altre specie animali, nonche le malattie metabolicocarenziali

l'inquinamento degli habitat animali, le influenze sempre negative esercitate dell'uoirio

e dalle sue attivitä e in ultimo gli eventuali disordini genetici, aspetti tutti molto interes-

santi che portano un contributo decisivo alia salvaguardia e alia miglior conoscenza

degli animali selvatici delle nostre montagne.

Riassunto

Gli Auton passano in rassegna, sulla base della propria espenenza e su quella degli specialism!

animali selvatici, l problemi attuali degli animali protetti (specialmente camosci e stambecchi) net

parchi e nelle nserve naturali, ponendo in luce quail possono essere l futun problemi per la loro salva

guardia.

Zusammenfassung

Die Autoren geben eine Übersicht der hauptsächlichsten Gesundheitsprobleme der Gemsen und

Steinbocke in Wildparks und Schutzgebieten. Sie weisen auf zukunftige Schwierigkeiten hin, die sie!

fur deren Erhaltung ergeben konnten.

Resume

Les auteurs passent en revue les pnncipaux problemes de sante des chamois et des bouquet®

dans les pares ä gibier et les reserves naturelles. Iis indiquent les difficultes qui pourraient surgirpo»1

leur sauvegarde.

Summary

Based on their own and other wildlife specialists' experience, the authors review the present pft

blems concerning wild animals kept in zoological parks and natural reserves, with special emphasis on

chamois and ibex. Possible future problems arising under those conditions are discussed
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Prof. Dr. B.F. Hoerlein, Auburn/Alabama, 1922-1987

Am 21. Februar dieses Jahres starb Prof. Dr.
Benjamin Franklin Hoerlein, einer der markantesten
Tierärzte unserer Zeit, nach monatelanger Krankheit
im Alter von 65 Jahren.

B.F. Hoerlein wurde geboren in Fort Collins,
Colorado und studierte Veterinärmedizin an der
Colorado State University. Schon während des
Studiums interessierte er sich für Forschungsfragen und
nach Abschluss seiner veterinärmedizinischen Aus-
Bildung war er während 2 Jahren wissenschaftlicher
Mitarbeiter in der Abteilung für vergleichende
Pathologie der Universität von Kalifornien in Berkeley.
Anschliessend war er während verschiedener Jahre
an der Cornell Universität, wo er sich in Chirurgie
spezialisierte und 1952 den Ph. D. erlangte.

Von 1958-1978 war er Professor und Direktor der Kleintierklinik an der Auburn
Universität in Alabama. 1979 wurde er Direktor des Scott-Ritchey-Forschungspro-
Sfamms an dieser Universität bis zu seinem Rücktritt 1984.

Wenige Tierärzte haben die Veterinärmedizin in Amerika so stark geprägt wie
rank Hoerlein, was die zahllosen Preise und Ehrungen, die ihm im Verlauf seiner Kar-

nwe verliehen wurden, bezeugen. Er war Mitbegründer und langjähriger Präsident so-
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