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TH E S E N S l'T I V E PERIOD FO R I MPRINTING I N

AlECTORIS RUFA

Davide CSERMELYO, Danilo MAINARDIG, Silvio SPANO'*

A very relevant feature of imprinting i; the presence of a sensitive pe-
riod, which restricts timewise the chance of imprinting itself.

This period, of course, varies with species, but it is always characteri
zed by an early appearance in the animal's life. As a matter of fact in seve-
ral chicken and duck species, it ends, respectively, at about 20 to 24 hours
of age.

Studies on imprinting are generally conducted keeping animals in isola -
tion since their birth. By these mean s it is possib1e to determine, wi th sat i

sfactory precision, the starting and ending point of the sensitive periodo
As far as species with precocious 1itters are concerned, we are incline

to consider the age at which the animaI exibits the fo1lowing response, i.e.
when. it tends to follow an unfami1iar obj.ect , as the lower limit; the age at
which the animaI is frightened by unknown objects is considered to be the up-
per 1imit.

This time interval is slight1y modified in lenghth if the animals are
reared under group conditions and n ot r in isolation. Soci al experiences, in fact,
tend to have some influence anticipating the time when the habit to fo1lowing
unknown objects is taken up; besides, as far as birds reared socially are co!!
cerned, not always is the end of the sensitive peri od accompanied by fright or
avoidance responses, disp1ayed on the other hand by anima1s reared in isola -
tion (Guiton 1958, 1959).

We must a1so stress that sometimes in iso1ated individuals the continua-
tion of the fo11owing response is also noted after the sensitive period has
ceased, but this has never been observed in individua1s having social expe
riences.

The imprinting determining the socia1 and sexual preferences, is theref~
re influenced by the socia1 context to which the individuaI be1ongs. We then
consider appropriatethe definition of imprinting recently given by Bateson
(1979), according to which by this phenomenon some social preferences are mo-
dified through experience ("Imprinting is the process or set of p rocesses by
which various kinds of socia1 preferences can be inf1uenced by experience").
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In our experiment we wanted to search the time limits of imprintivg of
socially reared i.ndiv i.duaLs belonging to a dalliformes species not yet studied
from this point of view: the Red legged Partridge (Atectoris rufa):

We thought it was more appropriate to test. individuals kept under group
conditions rather than in isolation, in order to obtain responses as close as
possible to natural ones.

The animals were provided by Regione Liguria breeding plant in Arenzano ,
Genova, with support of Corpo Forestale dello Stato.

We made the eggs hatch at the same time in an incubator at the temperatu-
re of 39.5-40°C. After 24 hours, the chicks were transferred into an artifi
cial brooder, where they 'were kept until test time at a temperature of 3,8-39°C.

We used a total of 44 ChlCks belonging to four different age grou~s:
A) 5-7 hours
B) 10-14 hours
C) 22- 26 hours
D) 32-36 hours
The individuals belonging to the first two ag~ groups were taken from the

incubator, the ones belonging to the other two from the artificial brooder. As
far as these were concerned, we tried to avoid the sight of humans as much as
we could in order to prevent a chance of imprinting at test time.

The tests were carried on by putting the chick inside a cage measuring
200x80xl15 cm. in size, with wire net walls and bottom.

We used a stuffed adult female of AZectoris rufa as a model for the follo
wing response. The model was mounted on a device provided with four small rube
ber wheels.

The five minutes trial was considered null if, after this period of time,
no following response perforined by the chick was observed. The obtained resu1ts
are shown in Fig. l. Here the percentage of individuals displaying the respon-
se in recorded in reference to each age group. As it can be observed such a
percentage progressively decreases whith age increasing. In fact, alI indivi -
duals aged 5-7 hours (n=5) performed the response. Only 70.00 % of the indivi~
duals aged 10-14 hOlllrs(n=lO) followed the model. The other two groups (n=15
and n=14) showed very similar percentage, respectively 26.67% and 28.57%.

Tested group A sharply differentiates itself from the others, as we reali
ze by using the X2 test (Tab. I). It is the only one to show a significative -
difference between negative and positive following responses (X2 = 5.00, P<0.05).

Besides this group showes significance towards both group B and group C
and D. AlI the other possible pairs do not show any significative difference.

Hence the result witness a sharp difference between the following respon-
se performed by Al e o to r i e ch i ck aged 6 hours and the responses performed by the
elder ones.

This leads us to !hink that the sensitive period for imprinting in this
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FIGURE 1 - Percentage of individuals of each age group displasying the following response.
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TABLE'I - Significativity of the differences between negative and positive following responses.

COMPARISON WITHIN CLASSES OF AGE COMPARISON BETWEEN CLASSES OF AGE

A X2 5.00 P<0.05 X2(A,B) 4.219 P<0.05
B X2 1. 60 P,,0.05 X2(C,D) 0.091 P<0.05
C X2 3.27 P<0.05 X2(A,C) 5.455 P<0.05
D X2 2.57 P<0.05 X2(B,D) 2.537 P<0.05

X2(A,D) 4.947 P<0.05
X2(B,C) 2.983 P<0.05

spe c i es arises in the very first hours of life, when the chick is s t i l I una-
ble to move and stand on his limbs. Eventually it decreases in effectiveness
starting from the eighth-tenth hour of life up to the twenty-fourth/thirty-
sixth.

RIASSUNTO

Scopo del presente lavoro è definire il periodo in cui i pulcini di Per
nice rossa Alectoris rufa sono sensibili all'imprinting sui genitori. Usando
adulti imbalsamati, si è tentato di provocare la "following response" in pu,!.
cini dell'età di 6,12,24,36 ore. La "following response" è stata del 100% in
pulcini di 6 ore, ed è diminuita progressivamente nelle classi di età cre
scente.
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RESUME

Le present travail a pour but de définir 1es 1imites de la période dans
1aque11e 1es poussins de Perdrix rouge Alectoris rufa sont sensib1es à l'im -
printing sur 1es parents. Avec des animeaux embaumés nous avons tenté de pro-
voquer la "fo11owing r espon se" chez des pussins de 6,12,24,36 he ur es de vie.
La "following r esponse " a été du 100% chez Les poussins de 6 he ur es et est di
minuée progressivement chez ceux d'age p1us avancé.
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p O T E N Z I A L I T A' DI COVA NEL MASCHIO DI

ALECTORIS RUFA I N CATTIVITA'

SilLvio SPANO'. e DavfdeCSERMELY~.

Il problema dell'a possibili tà della Pernice rossa Al.e c t o x-i e rufa (L.) e
di altre specie dello stesso genere di deporre uova in due nidi praticamente
contemporanei, uno incubato dalla femmina e l'altro dal maschio già indica-
ta da Aristotele (Capponi. 1979), da tempo interessa i ricercatori anche per
i risvolti applicativi che il fenomeno può comportare: maggior successo di
Cova e, quindi, maggior potenzialità di ripopolamento.

Sul fenomeno si hanno molte osservazioni (Meinertzhagen 1890, PortaI
1924, Sparrow. 1935; Walpole-Bond, 1938, Makatsch 1950, Goodwin 1953, Jen-
kins 1957; V.Frisch 1~62~ Menzdorf 1975, Arias de Reyna 1975, Sharrock
1976), ma nessuna definitiva e, sopr at tut to , contrastanti tra loro. Ad esem-
pio, Goodwin osservò la cova del maschio in cattività, mentre ciò non fu con~ -
statato da Menzdorf ..Jenkins afferma che negli individui selvatici si verifl
cano alcuni casi del' genere, ma il fatto non costistuisce la regoia. ' Green
recentemente ha notato che il 25% dei nidi in natura era incubato da maschi,
ma non si può ancora affermare che tale percentuale sia la norma (Co les aom.
pers.).

Per quanto riguarda le specie affini, Sweriew (in Scheifler 1965) ha
osservato che in Aleatoris ahukar aypriotes Hartert il M~schio era in grado
di pros~guire la cova tn caso d~ morte della compagna, mi non è riuscito ad
evidenziare se esso avesse una cova indipendente. In Aleatoris barbara Bonna
terre,invece la cova maschile è stata osservata solo in cattività (Debono 1933) .

.,
Data l'incertezza di queste osservazioni e la difficoltà di reperire d~

ti in natura, abbiamo deciso di svolgere una serie di osservazioni sistemati
che su animali mantenuti in cattività.

Ci siamo serviti di individui adulti di Aleatoris rufa nati presso l'al
levamento della Bandita del Lerone (Arenzano, Genova) della Regione Liguria,
gestito col supporto del Corpo Forestale dello stato.

Sono state costituite 6 coppie di pernici adulte, di circa un anno di e
tà (nate nel giugno 1978) mantenute in voliere di dimensioni 240x300x150 cm,
poste sul terreno, presso l'allevamento. Il fondo era naturale, comprendente
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graminacee e cespi spontanei di Erica.
Un test effettuato nella primavera 1977 su 7 coppie mantenute in parche!

ti di riproduzione su rete metallica, non aveva forni~o neppure una deposizi~
ne ordinata nelle cassette-nido messe a disposizione.

La stabulazione è avvenuta a metà aprile (1978) e nel corso della estate
si è osservata la cova solo in una voliera, anche se la deposizione' si è ver~
ficata per 4 coppie e in nidi multipli (mediante 2/~oppia) apprestati dalle
stesse. La cova è iniziata assai tardivamente (17 luglio) da parte della sola
femmina; i piccoli schiusi non sono stati accuditi e, quindi, sono subito mor
ti.

Nella primavera successiva (1979), piuttosto precocemente sulle date no!
mali (da fine marzo ai primi di maggio a seconda della temperatura ambientale,
Simonetta 1972), tutte le 6 coppie hanno costruito almeno un nido 'e deposto
uova. Nel caso in esame le prime deposizioni sono avvenute intorno al 25.3.79.

Nel mese di maggio nella voliera n. 6 è iniziata la cova di 6 uova. La
femmina è morta dopo una decina di giorni e non è chiaro se il maschio l'ab -
bìa sostituita dopo il decesso, o abbia covato esso stesso fin dall'inizio. Il
fatto certo è che il maschio ha continuato l'incubazione fino alla schiusa di
tutte le uova (avvenuta il 2.6.1979). Dei giovani solo 2 individui sono sopr~
vissuti fino al momento dello "svezzamento".

Il mese successivo, la femmina della voliera n. 4 è stata immediatamente
scacciata dal nido dal maschio, il quale si è occupato subito della cova, di Il
uova (3.6.79). Dopo circa due settimane anche questa femmina è deceduta ed il
maschio ha continuato ininterrottamente l'incubazione fino alla schiusa (26.6.
1979). Dei 9 piccoli nati, solamente 4 sono giunti all'età dello svezzamento.

Quasi contemporaneamente, la coppia della voliera n. l ha iniziato la co
va di 12 uova che, in questo caso, sono state incubat~ esclusivamente dalla
femmina, senza il minimo apporto maschile. Delle 12 uova, 9 sono schiuse ( in
data 14.7.79) e 8 piccoli, accuditi dalla sola femmina, sono stati svezzati.

Le rimanenti tre coppie non hanno neppure iniziato la cova. Tutte lè Per
nici che hanno covato con successo avevano un'età di circa due anni.

Pur essendo le nostre osservazioni ancora scarse, ci pare risulti in mo-
do evidente che il maschio di Pernice rossa si occupi spesso ed attivamente
sia della nidificazione che dell'allevamento dei piccoli.

Mentre la percentuale delle uova fatte schiudere dai maschi (88,24% su 17
uova) è addirittura lievemente superiore a quello della femmina (75,00% su 12
uova), non altrettanto può dirsi per l'allevamento dei giovani nati. Infatti,
mentre la femmina è stata in grado di svezzare l' 88,89% dei 9 piccoli, il m~
schio, v'è riuscito solo con il 40,00% dei 15 piccoli.

E' possibile, quindi, che il compito maschile sia principalmente limitato
all'incubazione delle uova, mentre l'allevamento della prole sia attuato sopra
tutto dalla femmina, pur essendo il maschio in grado di svolgere tale compito,
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~ome dimostrato dai casi in cui la femmina è morta.

SUMMARY

Observations performed on 6 caged pairs of Red-legged Partridge Aleatoris
rufa (L.), showed that males take care actively both of nest-building and of
chick-breeding. Data on the success of broods, even if not of statisticalsi-
gnificance, show that the male is as efficient as the female in the incuba
tion period, but less efficient in the breeding-one.

RESUME

Les observations fai tes sur six coup les de Perdrix rouge, A l.eo t ox-ie rufa
(L.), en cage, ont montré que les males s'occupent activemente soit de la ni-
dification soit de l'élevage des poussins. Les résultats des couvées, pas si-
gnificatifs du point de vue statistique, indiquent que le male est aussi ef -
ficieht que la femelle pour ce qui concerne l'incubation mais qu'il est moins
efficient dans l'élevage des poussins.
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