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MIGRATION OF THE TURTLE DOVE STREPTOPELIA TURTURL.

JN THE REGION OF VOJVODINA (YU GOSLAVIA)

Srdja DIMITRIJEVIC

ABSTRACT - Since 1965 a mass migration of Turtle Doves has been recorded in Voi
vodina, probably as a consequence of the increase in sunflower cultI
vations.
On the basis of the hunting results fram 1971 to 1975, the places of
main concentrations and the migration ways in Vojvodina are shown.
These are regions of Northern and Central Backa and Northern and South
-Eastern Banat. The migrations is more intensive in Backa. A number of
over 100.000 migrating Turtle Doves per year is estimated, and the da-
mage to sunflower crops is discussed.

KEY WORDS: Turtle Doves / migration / crop damage.

The reg i on of Vo j v od.ì na (Fig. 1) is well-known for intensive migra -
tion of birds. It 1ies on the migratory pathway of birds of the orders An
seriformes Charadriiformes, and a1so Passeriformes (Anta1 et al. 1969,Ma!
vejev et al. 1972).

The frequency of traditiona1 migrant birds of these orders has howe-
ver considerab1y dropped in recent years (Dimitrijevic 1979) thus ref1ec-
t i ng the g eneraI dec1ine ov er a 1arge of the Euro-Asian continent (Droz -
dov 1967).

At the time when the frequency of most traditiona1 migrants in Vojv~
dina dropped significant1y, a new migrant species appeared there, the Tur
t1e Doves Streptopelia turtur, who se f requ enc y far exceeds that of the tr~
ditiona1 migrants. According to 10ca11y avai1ab1e informations, :massive
migrations of Turt1e Doves were first noted in this area about 1965. The-
se migrations are rather short in duration but quite intensive, especia1-

21000 Novi Sad
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~y in the autumn. Spring migratians take pIace in late ApriI and early
May, and autumn migratians between the secand decade af August and the
first half af September. \'lhilespring migratians are uninterrupted and
af rather shart duratian, autumn migratians are discantinuaus and ex -
tending aver a longer periodo In autumn migrations, regular nictemeral
displacements were observed between the feeding, watering and roosting
p Lace s , which are typical for individuaI migrating "wav es" as t hey pass,

In view af the significance of this phenomenan on the populatian
and ecology of the Turtle Doves, I present here a preliminary analysis
af shooting results, which are useful in determining the numbers of mi
grants, their dispersian, and other re1evant factors.

METHODS

Standard eco1ogica1 methods are not adequate to study the Turtle Doves migration
over the entire region of Vojvodina because it takes place simultaneously over a lar-
ge area; massive ccnce n tra t ion s of migrants are usually f ound in very limited areas
which cannot be predicted in advance; the frequency of migrants on microlocalities is
so large that it is impossible to asses them even as a rough approximation. In viewof
these facts, the intensity of migrations is judged indirectly in terms of hunting re-
sults. These results can be used as proportional indicators of the frequency and den-
sity of popu1ations, and they also enable us to follow geographica1 changes in migra-
tory pa thvays •.

The validity of hunting result data for these investigations can be measured from
the following data: (l) from 90,000 to 120,000 specimens of Turtle Doves get shot in
the region of Vojvodina every year; (2) shooting is evenly deve10ped over the enti re
region, except for the district of southern Banat; (3) the intensity of shooting of
this species is not dependent on the quality of the hunting organization; (4) during
each shooting season, some 5,000 individua1 shooting teports become available.

Since shooting is done in territorial units af unequal size (i.e., territories af
individua1 hunting c1ubs), shooting results are best expressed in terms of shooting
density (number of specimens shot per hectare), which provides a uniform measure of
the shooting conditions, in view of the a1ready mentioned mass concentrations of this
species.

RESULTS AND DISCUSSION

Summary data af shoating density for the years 1971-75 are shown
in Fig. l. The average shooting density for the period 1971-1975 is gi -
ven in Fig. 2
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FIGURE 1 - Density of Turt1e Doves during migration in Vojvodina, 1971 to 1975, as no.
birds shot/ha.
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These data enab1e us to determine the major points of Turt1e Doves
concentrations during migrations. The areas of highest concentration are
those of northern Backa and northeastern Banat. Except for thè year 1972,
the concentrations were higher in BaEka. The main 1ines of migration are
Sombor-Subotica, Mokrin-Hetin, and Konak-§urjan, whi1e the most massive
concentrations a10ng these main 1ines are at Bajmok, S. Mi1etié, V. Ste-
pa, V. Livade, and Surjan. At these 1ocations, shooting in abso1ute num-
ber is the highest.

THE PERtOC 197"1-1975

D.3 PIECESI HA D.5 - 0.1 PIECES/HA 1.1-1 PIECES I HA

D D

FIGURE 2 - Average density of migrating Turt1e Doves, 1971-1975.
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Leaving the lines of penetration, the migrating wave af Turtle Do -
ves is in the direction of centraI Backa and along the Danube Valley in
Backa, while the movement in Banat is clearly in the direction of "the Ti-
sa Valley. Figure 3 shows the lines of migration, with the thickness of
the line indicating shooting results in absolute terms. The southernmost
line of massive concentration of Turtle Doves is Novi Sad-B. Palanka in
Backa and Zrenjanin-Konak in Banat (Data for southern Banat are not avai-
lable). It is noteworthy that migratory concentrations are not faund to
the South of these two lines (i.e. in Srem and western Banat).

FIGURE 3 - Main directions and intensity of migration of Turtle Doves.

During the autumn migration the physical fitness of the birds impr~
ves with time: the first migrants (about 10th August) are distinctly thin,
while those shot towards the end of the migrating period are narmallywel1
fed, w i, t h 5-7 mm of fat. In 1974 and 1975, the f ligh t o f Turtle Dov e s wa s
monitored in the Begej Valley near fitiste. The birds flew early ~n the
morning, at an altitude af 100-250 metres, in flocks fram 15 ta 100 birds
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(30-40 birds on average). Between 30,000 and 50,000 birds flew over that
pIace in one day.

In the light of alI the facts presented here, it may be assumed that
Turtle Doves migration over Vojvodina are anthropogenically conditioned,
depending on the changes in the composition and availability of sunflo -
wer seed, which provides the main source of food for these birds during
migrations. Since 1950 sunflower coltivations increased from litte pat -
ches to 120,000 ha of sunflower platations per annum. The places of hi-
ghest migratory concentrations are those in which this particular crop is
most widespread.

This formation of new pathways of massive migration produces certain
economic problems. Farmers and agricultural estate managers claim that
yeald of sunflower on plots lying on the lines of massive autumn migra
tions of Turtle Doves is so drastically reduced that they will be forced to
abandon that crop altogether as uneconomical. This is the problem that
future research ",ill have to examine with particular care.

Since the absolute numbers of migrant birds are proportional to shoo
ting results, and since 90,000 to 120,000 specimens are shot every year,
it is assumed that the number of migrant birds must be over 1,000,000.

RIASSUNTO

MIGRAZIONE DELLA TORTORA STREPTOPELIA TURTUR IN VOJVODINA (YUGOSLAVIA)

Nella regione della Vojvodina è stata notata dal 1965 circa, una mi-
grazione in massa di Tortore, insorta probabilmente quale conseguenza del
le provocate successioni antropogene, iniziate con l'aumento dei seminati
vi a girasole. Sulla base dei risultati degli abbattimenti venatori nel
periodo 1~71-l97S sono stati individuate le zone principali di concentra-
mento (Fig. 1. Densità di Tortore corn e numero di catture per ettaro) (Fig.
2. Densità media di Tortore nel periodo 1971-1975) e le vie migratorie ne1:.
la regione (Fig. 3. Principali direzioni e intensità della migrazione).
Si tratta delle zone della Ba~ka settentrionale e centrale e del Banat
settentrionale e sud-orientale. La migrazione è più intensa nelle zone ove
~ più sviluppata la coltivazione del girasole. Il numero di individui mi-
granti nella regione è stimato ad oltre 1.000.000. Questi migratori dan -
neggiano le coltivazioni di girasole.
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RESUME

MIGRATION DE LA TOURTERELLE DES BOIS STREPTOPELIA TURTUR DANS LA REGION
DE LA VOJVODINA (YUGOSLAVIE)

Dans la Vojvodina, on a remarqué depuis 1965 une migration massive
de Tourterelle probablement co~~e conséquence des successions anthropo-
gènes provoquées par le changement des semailles..

Sur la base des résultats des abattiments de la chasse, dès 1971 à

1975, on est parvenu à identifier les principaux lieux de concentration
(Fig. l. No. oiseaux tués par ha) (Fig. 2. No. moyen 1971-1975) et les
routes migratoires dans la région (Fig. 3. Direction et intensité de la
migration). Il s'agit des zones de la Backa septentrionale et centrale
et du Banat sud-oriental. La migration est plus intense dans la ré~ion
o~ est plus intense la cultivation de tournesols.

On estime à plus d'un million le nombre de Tourterelles migrateu -
trices dans la région. Ces migrateurs endommagent les cultivations de
t ou r n e s o ls .
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THE TIME COMPONENT IN WATERFOWL DIET ANALYSES

Bob J. ZUUR

ABSTRACT - Five species of waterfowl (Ma11ard Anas platyrhynchos, Tea1 A.crecca>
Tufted Duck Ayrhya fuligula> Pochard A.ferina, and Coot Fulica atra)
showed dai1y f1uctuations in the abso1ute and relative abundance of
consumed food types. lf these f1uctuations are not taken into account
in diet analyses, dietary differences usua11y attributed to demogra -
phic, seasona1 or other variab1es may actua11y be due to the norma1
dai1y feeding patterns. Some species fed large1y at. night (t he :.11a1-
1ards and the Pochards) and the importance of nocturnally conaumed
foods will be underestimated in norma l diet analyses. The Teal had ap'
parently altered its feeding behaviour to feed outside the peak shoo~
ting time. lt is recommended that the population investigated be sam-
pled throughout the day, and that the feeding times be weighed in sub
sequent analysis according to the amount of food consumed and not ac-
cording to the number of birds shot.
The integraI of the time/food curve is an ideaI way of describing a
diet, althoug h this may be difficult to apply in prac t i ce , lt is po in:
tless and misleading to present diets calculated. from incomplete and
uneven data as "exac t " percentages.

KEY HORDS: waterfowl / food / circad i an rhy tnm / diet ana lys i s ,

Hajor advances in the analysis of the diets of waterfowl have been
made over the last two decades. Originally, the relative importance of
the various food components was taken to be proportional to the total
weight or volume of food found in the gizzards of the examined birds.
Biases incurred in the limitation of the ana ly se s t o gizzard rather than
oesophageal contents (Swanson & Bartonek 1970) and in the use of simple
volumetric, gravimetric or frequency of occurence data (Swanson et al.>
1974) have been illustrated previously.

While analysing the crop and gizzard contents in a number of water
fowl from the Lake of Constante in the north-east of Switzerland, I no-
ticed that the abundance and variety of the food varied regularly thro-
ugh the day. Although it is widely known that most waterfowl speciesfeed

1982 AVOCETTA 6: 169-181Schweiz Vogel~arte
CH 6204 Sempach
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within well defined times of the day, and often on different food at diffe
rent times of the day, this aspect has received very Iittle attention with
respect to diet anaIyses in the pasto 1I'hencombined with the temporai in -
completeness and uneveness of most waterfowl samples, this factor can lead
to errors in the calculation of their diets.

This paper examines the diurnal variation in the abundance of diffe -
rent food types in the digestive tract of several waterfowl species over-
wintering on a bay on the Lake of Constance, it illustrates possible errors
made when this factor is ignored in diet analyses, and proposes methods by
which these errors may be reduced.

MATERIAL ANO 11ErHODS

The contents of the'crops and the gizzards of 270 waterfow1 of five species were ana
1ysed for this study. The birds were shot by amateur hunters during the winter shooting
seasons of 1979/80 and 1980/81 on the Bay of Ermatingen on the Lake of Constance (Fig. l).
This bav supoorts éi rjch fauna1 hpntbo$ made up ore.dominantlv ofCHiTOpowid larvae (2-4 g

dry weight per m2 in winter) and Tubificid worms (08-10 g/m2) (Zuur & Suter,in press). Al-
though an abundant aquatic flora deve10ps· in summer (mainly Pondweeds-Potamogetonaceae) ,
most of these plants die back in winter, leaving only their seeds and overwintering tubers
to be of significance. Owing to the shallowness and marked seasonal water level f1uctuatLons
of the bay, this benthos provides a relatively easily available food resource for dabbling
ducks. The diving ducks are better supported by the beds of the Zebra mussel Dreissena .p~
Zymorpha to be found in the Bay of Constance (5 km to the east).

The species, the date and time of shooting were recorded for each specimen collected.
The crops and gizzards were removed by the hunters as soon as possible after shooting.The
combined crop and gizzard contents (1979/80) or the entire organs (1980/81) were preser -
ved immediately in seperate bottles containing 10% Formalin. Later, the contents were wa-
shed through a sieve with a l mm mesh size, and sorted on a white tray under a binocular
microscope. Animals were identified by the authour using Brohmer (1979) and more speciali
zed keys, while the more important seeds were identified by Or. S. Jacomet, University cf
Basle, Switzerland.

The ingested food was classified into eight components:
- The Zebra mussel Dreissena poLymorpha
- Other molluscs (predominantly Gastropods)
- Chironomid larvae

Other Arthropods .(predominantly aquatic insect larvae)
- Filamentous algae
- Other vegetative plant matter
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D o km

F

eH

FIGURE l - The site of the Bay of Ermatingen in the north-east of Switzerland. The ci -
ties shown are: FR - Freiburg, KN - Constance, ZH - Zurich, LU - Lucerne,
BE - Berne. The Bay of Constance is indicated by a triangle.

- Pondweed seeds (Potamogetonaceae)
- Other seeds (1arge1y terrestria1)

The occurence of these food components above minimum criteria cf freshness in the
crops and gizzards were determined for each individuaI. These criteria described byZuur
& Suter (in press), create objective cut-off points above which only reIativeIy recen -
tIy ingested food is considered. As only the occurrence through the day and not the re-
lative importance of the various food components were investigated in this study, the
biases inherent in the "frequency of occurrence" method noted by Swanson and Bartonek
(1970) were not app1icabIe.

RESULTS

In order to rninirnisepossible seasonal dietary variations, the ana1l
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lysis below was restricted to birds caught within a six-week period, from
the middle of December to the first week of February. No birds were shot
at night as this is not allowed by the hunting regulations. The Mallards
(Anas pZatyrhynchos), and the Teals (A. crecca) from the 1979/80 ,season
were shot later in the day than those during the following season. The
other species (Tufted Duck Aythya fuZiguZa, Pochard A. ferina, and eoot
FuZica atra) were shot at similar times in both seasons.

The incidence with time of various food types in the crops and giz -
zards of the examined birds are shown in Fig. 2. The occurence of the main
food types in the Mallard showed a number of interesting parallels with
the feeding behaviour of this species overwintering on the Klingnau reser
voir, 65 km to the west (Fig. la; Willi 1970). Willi noted that from Oct~
ber onwar d s , Ma lLa rds flew inland before dawn to feed in neighbouring
fielas, returning to rest on the lake during the morning, with few birds
feeding there. This flight was repeated at dusk with the birds returning
late in the evening. This evening f Lig h t h a s also been observed on the Bay
of Erma t ing en (Dr. A. Kram er , pers. comm.). The midday peak of the "other "
seeds (largely terrestrial seeds such as maize, wheat, and acorns) corre-
sponds with the return of the ducks to the lake, and the rise in the late
afternoon occurs at the time of their evening departure. Aquatic animals
were consumed together predominantly in the mid-morning and the mid-afteE
noon, with a midday activity pause not noted by Willi, but common among
many waterfowl. Pondweed seeds (Potamogetonaceae) were consumed mainly du
ring the morning.

It is difficult to draw firm conclusions about the Teal as the birds
were only shot during the afternoon or evening (Fig. 2b). However, very
few Teal feed at night during winter, the feeding peak (in undisturbed
birds) occuring in the afternoon (Fig. 2b; Leuzinger 1968; lI'illi 1970).
But relatively few of the birds examined (2 out of 53) contained more than
50 mg of food (the apparently high incidence of seeds in Fig. 2b general-
ly ref ers to Le ss t h an lO seeds per duck) , implying that these birds had
displaced their feeding peak. This may have been due to the disturbance
caused by hunting, as feeding at night has been previously associated with
hun t ì ng p ressu re (Tamisier 1966). In the short time span investigated, it
appeared that most foods were consumed together.

The Pochard showed a simple food occurence curve with alI foods pea~
in.g in t h e afternoon, and p erhap s a second peak in the morning (Fig. 2c).
lI'illi (1970) noted that this species overwintering on the Klingnau reser-
voir showed three activity peaks; one in the afternoon corresponding to
the food peak mentioned above, and ane each during the first and second
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FIGURE 3 - Feeding activity in November of four duck species overwintering on the Klin
gnau reservoir - from Wi11i (1970). Ordinate is the precentage of feedi~
birds, the shaded area shows the proportion feeàing on 1and.

halves or the night (Fig. 3c) during which time most or the feeding took
pIace. The Zebra mussel was a very important element in the diet of the
Pochards overwintering on the Bay of Ermatingen as most birds had well-
digested shells in their glzzards (Zuur & Suter, in press), but signs of
freshly consumed mussels were rare compared to those found in the Tufted
Duck. This would be because Pochards feed on Zebra mussels in the Bay of
Constance (5 km to the east) predominantly at night (Jacoby and Leuzin -
ger 1972).

Although Wil1i (1970) noted that Tufted Ducks on the Klingnau rese~
v o ì r were a Imos t cornp le t e ly day-active. \l'. Suter (pers. comm.) notes that
they fed to a significant extent at night near Stein-am-Rhein at the we-
stern end of the Untersee. The Zebra mussel is the main food of the Erma
tingen Tufted Ducks and is probab1y consumed in the Seerhein immediate1y
to the east or in the Bay of Constance. Feeding in these regions occurs
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predominantly during the night (H. Jacoby perso comm.). The peak occuren-
ce of this mussel and of most other food types in the guts examined is
early in the morning and mid-afternoon (Fig. ld), corresponding to the
feeding peaks noted by Willi (1970; Fig. 3d). Chironomid larvae appear to
be consumed primarily at miùday and in the late afternoon, probably while
the birds are resting in the Bay of Ermatingen, as this is an abundantfood
resource here.

Coots are primarily day active, feeding in the morning and late af;.,
ternoon, ~leeping with the approach of darkness (Hurter 1972; Glutz von
IHotzhein e t: al. 1973). Zebra mussels app ear to hav e been consumed predo-
ininantly during these times (Fig. 2e). This probably applies only to tho-
se coots shot in the eastern part of the bay, relativeIy near to the
stocks ofthis mussel in the Seerhein (it does not occur in the bay itself),
as feeding fIights equivalent to those made by the diving ducks and : t he
Mallards, are of less importance for the Coot (H. Jacoby perso comm.). V~
getative plant matter was consumed predominantly over the middle of the
day (Fig. 2e).

DISCUSSION

The primary aim of most diet analyses is to determine the variety and
relative importance of alI consumed foods. It has been seen, however, that
some of Europe's most important waterfowl species have marked periods of
feeding activity and may feed on different foods at different times of the
day. Birds for analysis should therefore be collected at alI times of the
day. Swanson and Bartonek (1970) suggest that only actively feeding birds
should be cOllected, but this assumes that alI feeding times and places
are known and that hunters can select these birds.

However, as most ùietary analyses examine birds shot by amateur hun-
ters, this is only very rarely possible. Very few birds will be collected
at night, for example, and therefore the importance of nocturnally inge ~.
sted fooùs, such as maize and mussels far the Mallard and the Pochard re-
spectively, will be seriously under-estimated. Even normally diurnal spe-
cies can create problems - it appeared that the Teal had altered their
feeding behaviour to feed outside the period that most were shot. Crop and
especially gizzard contents were unlikely to have been fresh and biases
against easily digested items must be expected (Swanson and Bartonek 1970) .
Coots tended to eat plant material aver the middle of the day, and mussels

Coots tended to eat plant material over the middle of the day, and
mussels and filamentous algae in the morning and afternoon ( Fig. 2e ).
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Hence birds collected at the same time of the year but at different times
of the day may be expected to show differences in the relative abundance-
of the foods they had consumed. Coots shot in the morning or in the after
noon had consumed more mussels and less plant material (eg. grass) than
those sho t ov er midday (Fig. 4). Al though filamentous algae wa s often found
in the crops and gizzards, it was only rarely consumed in significant
amounts.

40
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FIGURE 4 - Observed diet of Coots in the Bay of Ermatingen at three different times of
the day. The ordinate is the mean aggregate percentage weight {Swanson et al.
1974) of the food found in the crops and gizzards of the examined birds.
V = Vegetative p1ant matter, .D = Zebra mussel Dre i se ena polqpnarpha , T = Win-
ter tubers of the Pondweed Potamogeton pectinatus, A = Fi1amentous algae.

Much has been written about the ~hanges in the diet of waterfowl bet
ween years and through the seasons. Although these changes may often re-
flect the changing availability of various foods, care should be exerci -
sed when making such comparisons. For example, the similarity between the
crop and gizzard contents of Ma Llard s shot at the same time bu t in diffe-
rent months was found to be greater than that of Mallards shot within the
same ten-day period bu t at different times of th e day (Table I). "C" is a
measure of the overlap between two observed diets (Horn 1966) and was ca!
culated for Table I on the basis of 19 food types. Those birds shot over
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TABLE, I - Degree of over1ap (C. Horn 1966), in the observed diets of Mallards from the
Lake of Constance at different times and dates. Va1ues of C greater than 0.60
indicate significant simi1arity (Zaret and Rand 1971).

YEAR PERIOD TIME NUMBER OF
BIRDS

1980/81 Jan. 11-20 1400-1530 6

1980/81 Feb. 1-20 1400-1530 5

1980/81 Jan. 1-20 1230-1400 5
1980/81 Jan. 1.,20 1430-1530 6

c

0.79

0.54

midday were found carrying more seeds and those shot in the afternoon mo-
re animaI materia1. Admitted1y, this example was se1ected to find a dif -
ference in the observed diets, and this may not a1ways occur. However, be
fore dietary comparisons are made between months or years, or between dif
ferent popu1ations or species, it must first be established that the two
samp1es are in fact comparab1e anddo_not differ in time of co11ection.

Olney (1964) found that bar1ey made up 27% of the t ot a I volume offood
collected from a samp1e of Mallards shot during 1957/58, and almost 83'
the fol10wing year. The difference was attributed to the variation in the
number of stubb1e fie1ds and hence to the avai1abi1ity of grain. A three-
fo1d increase in the bar1ey acreage in one year~ a1though un1ikely, wou1d
on1y affect the diet of the birds if the previous avai1ability was limi -
ting, or if alternative food supp1ies were limiting in the second year.As
on1y ten of the sixty Ma11ards shot over the three years studied contai -
ned bar1ey, it is certain1y possib1e that in 1958/59 more birds were shot
in the late afternoon and had therefore come into contact with bar1ey mo-
re recently than in other years. If the time/date shooting ch aract eri.st i.cs
of Olney's samp1e para11els that of the Mallardsand Teal of the present
study this is certainly possible.

Swan son and Bartonek (1970) suggest taking on1y active1y feeding ducks
for ana1ysis. This necessari1y app1ies on1y to birds shot express1y for
diet ana ly s ì s and assumes t hat .aLl feeding times and p1aces are known.
Usually in the analysis of hunters bags very 1itt1e control over the,time
of shooting can be made, and an a110wance for the inaccessible feeding ti
mes (eg. nighttime) must be made. AlI the feeding times should be weight-
ed according to the amount of food consumed during that time and not ac -
cording to the number of birds shot. Of the 59 Coots examined, adult Chi-
ronomids were found in 14 birds, of which twe1ve were alI those shot at
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1300 on the 25th of March, 1980. If this sample would have been included
in the analysis this food would obviously have been overrepresented.

Ideally, diets should be expressed as the integraI of the time/ing!
sted food curve, a curve similar to those presented in Fig. 2, but exten
ding over 24 hours. The use of the aggregate percentage method in data
presentation (Swanson et al. 1974) rather thàn simply the frequency of
occurence of the foods will reduce the mathematical biases inherent in
the latter method. Although ideaI, it will only rarely be possible to de
termine these integrals in practise. But if this is not dorie, it must be
realised that the errors involved in the estimations of the relative im-
portance of the dietary components may be rather large and it is theref~
re pointless to list these estimations as exact percentages, and mislea-
ding to relate demographic or spatial/temporal dietary differences to e~
sily quantified env i ronm ent aI v ari ab Les , IILmany cas es it may be better to
be conservative and Iist foods simply in the categories Main, Supplemen-
tary and Opportunistic foods depending on the abundance and frequency of
occurence in the crops of the examined birds.
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RIASSUNTO

LA VARIABILITA' TH1PORALE CO~lE FATTORE NELLO STUDIO DELLA DIETA DEGLI UC
CELLI ACQUATICI

Analisi del contenuto stomacale sono state compiute in cinque spe -
cie (Germano Anas pZatyrhynchos, Alzavola Anas oreoca. Moretta Aythya f~
lùqu la, Moriglione Aythya ferina, Fo Laga Eu li ca atra) catturate in inve~
no in una baia del lago di Costanza (Fig. l). Tutte le .sp ec i e mostrano
ampie variazioni lungo il giorno nell'abbondanza sia assoluta che relati
va dei tipi di cibo (Fig. 2. Frequenza delle varie componenti della die-
ta.in relazione all'ora della cattura. n = numero esemplari esaminati).
Tali variazioni sono in relazione al ritmo di attività giornaliera delle
specie (Fig. 3. Attività di alimentazione come percentuale di uccelli che
si cibano. La zona in grigio indica la percentuale di uccelli che si nu-
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trono sulld terra).
Se queste variazioni giornaliere non sono considerate da chi compie

analisi della dieta, le differenze che di solito sono attribuite a fatto
ri demografici, stagionali o altri ancora, possono essere dovute sempli-
cemente alle differenze giornaliere (Fig. 4. Dieta della Folaga riscon -
trata in tre diversi orari del giorno. Percentuale media del peso di 4
categorie di cibo nel tratto digerente). Alcune specie si cibano in pre-
valenza di notte (Germano e Moriglione), ed il cibo raccolto di notte è
in genere sottostimato nelle analisi della dieta. L'Alzavola pare aver
alterato il suo ritmo di attività per evitare le ore di caccia più inten
sa. Si raccomanda di raccogliere campioni lungo tutto l'arco delle 24 'ore
negli studi sul cibo, e di valutare i risultati in base alla quantità di
cibo consumato e non in base al numero di uccelli catturati.

L'integrale della curva quantità di cibo/tempo sarebbe la misura
ideale della dieta, ma è di difficile calcolo nella pratica. E' tuttavia
inutile e sbagliato presentare dati sulla dieta come percentuali "esatte"
se i campioni sono stati raccolti senza un metodo adeguato.

RESUME

LA VARIATION DU TEMP COMME FACTEUR DANS L'ANALYSE DE L'ALIMENTATION DU
GIBIER D'EAU

J'ai aria ly s é le contenu -de l' estomac et du gésier de cinq esp èc e s de
gibier d'eau (Colvert, Sarcelle d'hiver, Fuligule morillon, F. milouin et
Foulque) tirées en hiver dans une baie du lac de Constance (Fig. l. La
Baie d'Ermatingen dans le Nord-Est de la Suisse. Les villes sont indiquées
par FR ; Freiburg in E., KN ; Constance, ZH ; ZUrich, LU ; Lucerne, BE
Eerne. La baie de Constance est indiquée par un triangle). Les cinq espè-
ces ont montré des fluctuations diurnes dans l'abondance absolue des sor-
tes d'aliments ingérés, et aussi dans leur abondance relative (Fig. 2.
Fréquence de divers aliments dans le gésier et l'estomac des oiseaux exa~
minés, selon l'heure de la capture. Les oiseaux ont été groupés par perl~
des de deux heures et la moyenne glissante calculée pour chaque heure. La
taille de l'echantillon (n) est indiquée au dessous, les échantillons de
moins de c inq oisseaux é t an t exclus. Les Co lv ert s et Sarcelles tirés avant
1700 proviennent de la saison de chasse 1980/81, ceux après 1700 de la sal
son 1979/80). Ces fluctuations étaient liées au rythme de nourrissage quo
tidien des oiseaux (Fig. 3. Activité d'alimentation en novembre de quatre
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espèces de canards p~ssant l'hiver sur le lac de barrage de Klingnau
-d'apès Willi (1970). En ordonnée le porcentage d'oiseaux se nourris_ ~
santi la zone ombr!e montre la proportion d'oiseaux s'alimentant surla_
terre ferme).

Si ces fluctuations ne sont pas prises en consid!ration lors d'a-
nalyses de la nourriture, les diff!rences dans l'alimentation habituei
lement attribuées à des variations démographiques, saisonnières ou au-
tres peuvent etre dues en réalit! au rythme quotidien normal d'alimen-
tation (Fig. 4. R!gime alimentaire de Foulques dans la baie d'Ermatin-
gen à trois moments diff!rents de la journ!e. L'ordonn!e représente la
moyenne des pourcentages cumulés de poids (Swanson et aZ. 1974) de eh!
que nourriture trouv!e dans les gésiers et les estomacs des oiseaux e~
amin!s. V = Mati~res v!g!tales, D = Moule zébr!e Dreissena poZymorpha.
T = Tubercules hivernaux de Potamot Potamogeton peotinatus, A = Alguas
filamenteuses). Quelques espèces se nourrissent _surtout de nuit _les
Colverts et les ìvlilouins), et l' importance des aliments pris durant
la nuit sera sous-estimée lors d'analyses conventionelles. La Sarcelle
d'hiver semble avoir changé son comportement nourricier pour s'alimen-
ter hors des heures de plus grande chasse. Il est donc recommandé d'!-
chantillonner la population étudi!e tout au long de la journ!e, et que
dans les analyses subséquentes, h'eure du nourrissage soit liée à la
quantit! de nourriture consommée, et non au nombre d'oiseaux tirés.

L'intégrale de la courbe temps/nourriture est un moyen id!al
de décrire une alimentation, bien qu'elle puisse etre difficile à ap -
pliquer d~ns la pratique. Il n'y a aucune raison, et il est meme erro-
né, de pr!senter des r!gimes alimentaires calcul!s des donn!es incom -
pletes et inégales comme des pourcentage "exacts".
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N I DI FI CAZIONE DEL LA RONDIN E HIRUNDO RUSTICA

PR ESSO NONANTOLA (MODENA)

En r.i c o SELr.n

Non esistono informazioni attendibili sullo stato delle popolazioni
di Rondine Hùrunda rustica in Italia.Anche in altri Paesi la dinamica a lungo te!.
mine delle popolazioni di Rondine è sconosciuta; si sono verificate dimi
nuzioni locali e variazioni di breve periodo (Yeatman 1976; Sharrock1976) ..
Alcune testimonianze indicano che nella Provincia di Modena, attorno a-
gli anni '60 si assistè all'abbandono da parte della Rondine, delle.cit-
tà ed il suo confinamento nelle campagne.

Questa ricerca vuole stimare le variazioni numeriche che le popola-
zioni di Rondini del Nonantolano hanno in relazione alla tipologia delle
aziende agricole e al loro uso.

Metodi

Il censimento parziale delle località di nidificazione e del numero dei nidi di Ron
dine su tutto il territorio comUnale di Nonantola, è stato ~ompiuto nel 1980 e 1982. Nel
secondo anno il campione è stato allargato come numero di aziende, avendo cura di torna-
re in alcuni dei luoghi censiti nel primo.

Agli agricoltori veniva sottoposta una scheda. Nel 1980 le interviste furono compi~
te alla fine della stagione riproduttiva negli Uffici di Zona della Confcoltivatori (C.
I.C.); nel 1982 con la collaborazione degli alunni di due classi della Scuola media loca
le "Dante Alighieri" e di un gruppo di Boys Scouts furono compiute ricerche presso le a-
ziende agricole, mentre altri operatori agricoli furono intervistati presso gli Uffici
della C.I.C •• Le interviste presso le aziende permisero di valutare la attendibilità del
le risposte raccolte attraverso gli Uffici e dimostrarono la buona conoscenza che gli o-
peratori agricoli hanno delle Rondini e l'attenzione che mostrano verso questi uccelli,
considerati elementi importanti per l'ambiente agrario.

Il territorio comunale ospita colture miste con cereali, barbabietole, frutteti e
allevamenti bovini e suinicoli.

Via Tigna~e de~ Garda 60
41100 MODENA
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RISULTATI

In Tabella I sono riportati i dati raccolti. Il numero totale dei ni-
di è dato da quelli presenti nel locale "stalla" sommato a quelli presenti
nei "locali annessi" rappresentati da portici, stanze, locale del .latte ,
porcili famigliari, pollài , ecc .. L'incidenza del numero di nidi nei "lo-
cali annessi" sul totale è del 3% per il 1980 e del 21% per il 1982. Nelle
"stalle in uso" sono sempre state rilevate n ì d ì f ì ca zi on i ; .ne Lì e "stalle a-
dibi te a deposito" non è stata rilevata nidificazione in 2 e 5 casi r i spe t ..

tivamente per il 1980 e 1982.

TABELLA I - Nidificazione della Rondine in relazione alle caratteristiche delle aziende.

Aziende Azi:ènde Aziende
con stalle con cs t a ì l.e con stalle Con Senza
tradizionali moderne ad i.bite a porcilaie stalla
in uso in uso deposito industriali

1980

no. aziende 21 O 9 O l
indagate

no. totale nidi 121 O 16 O O

media e intervallo 5,75 (1-18) - 1,77(0-3) - -nidi/azienda

1982

no. aziende 28 4 17 3 3
indagate

no. totale nidi 193 83 58 20 O

media e intervallo
nidi/azienda 6,90(1-30) - 3,41(0-20) 6,6 -

Nelle "stalle moderne in uso" (stalloni) non è stato riportato il nu-
mero medio nidi/azienda in quanto una sola stalla presentava 73 nidi e nel
le 3 rimanenti il numero medio era di 3,33.

In Tabella II sono comparati i dati di lO aziende censite sia nel 1980
che nel 1982.
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TABELLA II - Numero dei nidi e situazione d'uso nei due anni in lO aziende.
Tendenza all'aumento (+), alla diminuzione (-), alla costanza (+/-).
(V) = stalla vuota, (P) = stalla piena.
Il dato no. 8 si riferisce al 1981.

Azienda 1980 1982
no. nidi no. nidi

l O - V O +j- V

2 0/2 - V O - V

3 O - V 30 + P

4 2 - V 2 +j- V

5 2 +j- V O - V

I
6 2 +j- P 3 + P

7 5 - P 4 - p

I 8 5/10 - P 7 - p

l 9 8 +j- P 20 + P

lO 16 + P 20 + V

Conclusioni

Dai dati del censimento è risultato che la più alta presenza di nidi
si ha nelle stalle di tipo tradizionale con animali in allevamento; che
diminuisce nelle stalle adibite ad altri usi e che trova difficoltà a ri-
scontrarsi nelle stalle moderne. In questo ultimo caso la presenza o meno
dei nidi è legata alla sensibilità del bovaro che il più delle volte di-
strugge i nidi in costruzione per evitare il propagarsi di malattie, vere
o supposte, e per non avere uccelli che sporcano con i loro escrementi Pll!::
ti di passaggio o sosta dei bovini.

L'analisi della Tab. II mostra un aumento in valore assoluto del
numero dei nidi del 1982 rispetto al 1980. E' da notare però, che la ria-
pertura di una stalla ha portato ad un aumento di 30 nidi e che altri 20
nidi sono presenti in una stalla che ha chiuso da solo pochi mesi. In qu~
sto caso, il numero delle coppie nidificanti diminuisce di anno in anno
fino a ridursi a poche unità o ad annullarsi.

Accertata la preferenza che le Rondini mostrano per le aziende agri-
cole dotate di stalla in uso e di tipologia tradizionale, il fattore ."Iuo
go di nidificazione" diviene limitante per le popolazioni di Rondini, spe
cie se riferito alla realtà agricola Padana, legata alla produzione di lat
te e formaggio con conseguente apertura, ma soprattutto chiusura di stal-
le negli ultimi anni.
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SUMMARY

NESTING OF THE SWALLOW HIRUNDO RUSTICA NEAR NONANTOLA (t.l0DENA)

The number of nests of the Swallow and the characteristics of the in
hab i ted f arms were studied in a zone of plain in Northern Italy (Po val.Ley).
The density of nests was higher in farms with cow-houses in use (Tab. I.
Co Lumnu s : no. farms with o ld cow-hous es in use, no. with new cow-houses in
use; no. with cow-houses not in use; no. with large pork-houses; no. wi-
thout cow-houses. Rows: for each year, farms investigated; total no. nests;
average and range nests/farm). Since the '60 the population of Swallows
seems to have decreased and to have abandoned the centres of the towns.

RESU~IE

NIDIFICATION DE L'HIRO~DELLE DE CHENINEE HIRUNDO RUSTICA PRES DE NONANTOLA
(~IODENA)

Le nombre de nids de l'Hirondelle et les caracteristiques des fermes
où ils ont été observés, ont été etudié dans une zone de la plaine du Po.
La densité des nids était plus haute dans les fermes avec des vacheries
en usage. (Tab. I - En abscisse: no. des fermes avec de vielles vacheries
en usage; no. avec de nouvelles vacheries en usage; no. avec des vacheries
abandonnées; no. avec de grandes étables à pourceaux; no. sans vacheries.
En ordonné: pour chaque année: fermes visitées; no. total de nids; moyenne
et range nids/ferme.

Dés 1960 la population de l'Hirondelle semble etre en décroissement
et avoir abandonné les centres des villes.
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CONCHIGLIE DJ GASTROPODI TERRESTRI COME RISORSA

TROFICA DEL TORDO BOTTACCIO TURDUS PH HOME LOS

IN UNA ZONA MEDITERRANEA

Fulvio FRATICELLI

L'abitudine del Tordo bottaccio Turdus philomelos di alimentarsi di
Gastropodi terrestri rompendone la conchiglia su sassi adoperati come in
cudini è stata ampiamente studiata nelle isole britanniche (Morris 1~54,
Goodhart 1958). Nel nostro paese solo Sacchi (1980) ha notificato un ca-
so di predazione di ~astropodi da parte del Tordo. Nella presente nota
segnalo tale abitudine alimentare nell' Oasi Naturale "Bosco di Palo" e ne
descrivo le modalità.

Zòrià ~i st'iid i o

L'Oasi Naturale 1-.'h'F "Bosco di Palo" in comune di Ladispoli (Roma) (41°56' N-12°
05' E) può essere r grossolanamente divisa in due parti: la prima formata da un bosco
di Cerri Quercus cerris quasi puro e la seconda da un giardino di piante ornamentali.In
questa seconda zona si è svolto il mio studio. L'ambiente è caratterizzato da una alter
nanza di zone a prato e di macchie a vegetazione arborea ed arbustiva con Phoenix cana-
riensis, Chamaerops humilis, EucaZiptus sp., Cupressus macrocarpa, Pittosporum sp., Ev~
nymus japonicus, Laurus nobilis, Pinus pinea e Pinus halepensis. Molte sono le essenze
spontanee che in alcune zone stanno soppiantando le introdotte: Quercus ilex, Quecus p~
bescens, Ulmus campestris, Rhamnus alaternus, Phillyrea latifoLia, Viburnum tinus, Pi-
stacia lentiscus e Hedera helix.

Osservazioni
Ho osservato i primi Tordi bottacci ill zona 1'8 ottobre. Ho effet -

tuato sette raccolte delle conchiglie rotte dal Tordo bottaccio dal 310t

tobre 1981 al 9 gennaio 1982; dopo tale data non ne ho pi~ rinvenute. Le

Stazione Romana per
la Osservazione e la Frotezione degli Uccelli
c/o Oasi Naturale WflF "Bosco di Palo",
Via Palo Laziale 2
00055 Ladispoli (R(7T/Q)
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raccolte sono state effettuate su un tratto di prato lungo m 150 e largo
m 4 fiancheggiante una macchia, e nel quale erano presenti molti sassi
di varie dimensioni adoperati come incudini dal Tordo bottaccio. Ho pre-
so in considerazione solamente conchiglie che per il tipo di rotture e
per la vicinanza ad incudini erano sicuramente attribuibili al Tordo bot
taccio. Ho rinvenuto anche delle conchiglie predate da Rattus rattus ma
queste erano sempre facilmente riconoscibili per chiari segni di denti e
per il trovarsi in anfratti tra i sassi od in zone coperte alla base del
la vegetazione. Ho effettuato inoltre 14 osservazioni di Tordi bottacci
intenti alla rottura di chiocciole su incudini, sempre nelle prime ore
del mattino. Non ho mai osservato i Merli Turdus merula, molto più scar-
si dei Tordi bottacci (circa uno a 20), frequentare la mia zona di rac -
colta. Ho rinvenuto un totale di 889 conciglie rotte così suddivise: 882
Cernuella (s.str.) virgata (Da Costa), 5 Helix (Cantareus) aperta Born e
2 Helix aspersa ~[(liler. Sulle 882 conciglie di Cernu e lla virgata r i nv enu
te rotte dal Tordo bottaccio il 4,1% presentava tracce che indicavano e~
sere appartenute ad esemplari vivi. Ho rinvenuto le conchiglie rotte dal
Tordo bottaccio presso incudini di materiali molto disparati. Predomina-
vano i sassi ma non sono stati disdegnati piccoli pezzi di legno, fram -
menti di pigna, steli di foglie secche di palma, frammenti di laterizio
ed anche il terreno se risultava particolarmente duro e privo di erbe co
me in prossimità di vecchi formicai.

Per quantificare il fenomeno di predazione ho scelto tre incudini
formate da sassi affioranti dal terreno per 3-4 cm e di 25-30 cm di dia-
metro che erano molto usate dai Tordi bottacci. Il 31 ottobre, il 13 no-
vembre ed il 2 gennaio ho rimosso tutte le conchiglie che si trovavano
nei pressi delle tre incudini ed una settimana dopo (7 novembre, 20 no-
vembre e 9 gennaio) ho conteggiato tutte le conchiglie che nel frattempo
i Tordi bottacci vi avevano trasportato e frantumato. Sulle incudini ca~
pione il 7 novembre ho rinvenuto 52 Cernuella virgata, il 20 novembre 23
ed il 9 gennaio 7.

Ho effettuato inoltre tre raccolte campione di tutte le conchiglie
intere rinvenute in l m2 di terreno scoperto scelto casualmente. Ho apeE;:
to tutte le conchiglie così raccolte ed ho determinato"gli artropodi che
le occupavano.

Dalle raccolte campione risulta che le conchiglie ospitanti Gastro-
po.di vivi SOIlO in percentuale molto bassa (Tab. I). Nelle zone mediter -
ranee non esiste una vera e propria ibernazione per la malacofauna, ma
nei periodi più freddi vi è l'abitudine di ammassarsi alla base della ve
getazione (Sacchi 1981) nascondendosi così alla vista di eventuali pred~
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tori ed è per questo che non si trovano Gastropodi vivi sul terreno. Ho
rinvenuto però diverse specie di Artropodi o di piccoli Gastropodi che
sfruttavano le conchiglie vuote come rifugio per la stagione fredda. Co-
me potenziali prede del Tordo bottaccio ha preso ·in considerazione sola-
mente quelli di lunghezza superiore ai 2 mm tralasciando quindi molti a-
cari e piccolissimi Imenotteri che popolavano l'interno delle chiocciole.

TABELLA I - Percentuale di esemplari vivi e di potenziali prede (lunghezza> mm 2) del
Tordo bottaccio rinvenute all'interno delle conchiglie raccolte in l m2 di
terreno scoperto scetto casualmente.

vivi

31 ottobre 13 novembre
n. 117 n. 202

14,5 1,5
1,7

Il,1 11 ,9
2,6
5,1 5,0

7,7 3,9
0,8 0,5

43,5 22,8

2 gennaio
n. 134

Cernuella virgata

Isopodi
Aracnidi
Chilopodi
Embiodei
Coleotteri (Ca~abidae)
Di tteri (larve}
Limacidi

3,0
1,5

0,7
0,7

11,9

Totale 17,8

La Cernuel l.a virgata tè specie a colorazione altamente variabile con
forme rigate e forme completamente bianche (Kerney & Cameron 1979). Del -
le conchiglie raccolte nei prelievi campione il 61,4% erano bianche men -
tre in quelle rinvenute predate erano bianche il 59,0%. La percentuale d~
gli esemplari bianchi rinvenuti è maggiore di quanto si può riscontrare n~
gli esemplari vivi perchè sul terreno si rinviene un gran numero di chio~
ciole subfossili decolorate dalla luce solare. Non vi è differenza tra la
percentuale di conchiglie bianche di Cernuel.La virgata rotte dal Tordo bot -
taccio e quella di conchiglie bianche rinvenute nelle raccolte campione
Ciò indica che le conchiglie rigate non hanno un potere criptico maggiore
di quelle bianche almeno durante la stagione invernale quando l'erba dei
prati rimane bassa.

La percentuale di conchiglie rotte dal Tordo bottaccio presentanti
tracce che indicavano essere appartenute ad esemplari vivi è simile alla
percentuale di esemplari vivi riscontrati nelle raccolte campione, ciò i~
dica una raccolta e rottura di conchiglie non selettiva. Non ritengo,inol
tre, che i Tordi bottacci abbiano la possibilità di selezionare le conchi

189
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glie contenenti una preda senza aprirle e si può quindi supporre che tU!·
te le conchiglie rinvenute vengano rotte.

Il numero delle conchiglie rotte sulle incudini campione va diminue~
do con il procedere della stagione; ciò può essere spiegato sia con una
minore attrazione che questo tipo di caccia presenta (la possibilità di
trovarvi una preda diminuisce parimenti con il procedere della stagione
(Tab. 1)), sia con una diminuzione dei Tordi b ot t ac c i presenti in zona ri-
scontrata anche attraverso le catture della Stazione di Inanellamento del
la S.R.O.P.U. confinante con la zona in studio. La presenza dei Tordi bot
tacci nel nostro paese è maggiore proprio a fine ottobre (Melotti & Savi-
gni 1981) data in cui ho riscontrato una maggiore predazione nei confron-
ti delle conchiglie di Gastropodi. Dopo il Y gennaio non ho pin rinvenuto
conchiglie rotte anche se alcuni Tordi bottacci sono stati osservati nel-
la zona fino all'ultima decade di aprile.

Ringraziamenti

Ringrazio sentitamente il Prof. Folco Giusti di Siena per la determinazione dei Ga-
stropodi da me inviatigli.

SU~l~L"RY

LAND GASTROPODA SHELLS AS FEEDING RESOURCE OF THE SONG THRUSll TifRDUS PHI

LOMELOS IN A NEDITERRANEAN AREA

The Song thrushes wintering in Oasi Naturale II'l\iF"Bosco di Palo" (R~
me, lt.aì y , 41°56' N-12° 05' E) use to break the shells of some species
of land Gastropoda (chiefly CernueZZa virgata) in arder to feed themsel -
ves both directly of them and t o find small Arthropods wh i ch h av e oh o sen
the. empty shells as a shelter (Tab. I. Percentage of live Gastropoda and
of other possible prey of the Thrush found in a sample of shells collec -
ted a t random). This hab i t tends t o decrease from the end of October 011

wards. Apparently CernueZZa virgata's white shells are no more cryptic
than the banded ones far Song thrush.



1982 GASTROPODI E TORDO BOTTACCIO 191

RESUME

LES COQUILLAGES DES GASTROPODES TERRESTRES CO~~E RESSOURCE TROPHIQUE
DE LA GRIVE I<!USICIENNE TURDUS PHILOMELOS DANS UNE ZONE HEDITERRANEEi~NE

Les Grives musiciennes Turdus philomelos hivernant dans l'Oasi Natu
rale \\!\'IF "Bosco di Palo" (Rome, Italie, 41° 56' N-12° 05' E) ont 1'ha-
bitude de casser 1es coquillages de certaines espèces de Gastropodes te~
restres (principalement Cernuella virgata) soit pour s'alimenter direct~
ment du mollusque soit pour dècouvrir des petits arthropodes qui ontchol
si le coquillage vide comme un abr i (Tab. I. Pourcentage de Gastropodes
vivents et d'autres possibles proies de la Grive retrouvés dans les co -
quillages ramassés par hasard). Cette habitude diminue a partir de fin
Octobre. Les coquillages de Cernuella virgata rayés ne sont pas plusc~
tiques de ceux blancs pour la Grive musicienne.
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COMMENTI

PERIODICI DI ORNITOLOGIA IN ITALIA DAL 1950 AL 1981

Giuseppe BOGLIANI e Mauro FASOLA

L'impegno negli studi ornitologici coinvolge ormai anche in Italia
varie centinaia di appassionati. Negli ultimi anni sono molto aumentati
sia i dilettanti esperti, sia i professionisti che lavorano presso uni-
versità, musei, enti pubblici, enti locali.

Come contributo alla discussione sull'ornitologia del nostro Paese
(iniziata in Avocetta 6: 95-127), abbiamo analizzato oggettivamente l'e
voluzione dei periodici di ornitologia in Italia durante gli ultimi 32
anni. Le pubblicazioni sono in effetti l'indice più diretto e realisti-
co dello stato delle ricerche.

Periodici, libri e convegni
La Rivista Italiana di Ornitologia (trimestrale) ha costituito fi-

no al 1975 l'unico canale di informazione per gli ornitologi italiani;
nel 1~76 è iniziata la pubblicazione de Gli Uccelli d/Italia (bimestra-
le fino al 1980, poi trimestrale), e nel In7 di Avocetta (numeri unici,
poi dal 1~80 quadrimestrale). Inoltre articoli di ornitologia sono ap -
parsi sporadicamente su varie riviste, ad esempio Ricerche di Biologia

della Selvaggina. Bollettino di Zoologia. Quaderni del Museo di Storia

Naturale di Livorno. Atti della Societd Italiana di Scienze Naturali

Natura. Atti dell'Accademia Nazionale dei Lincei. Rivista Piemontese di

Scienze Naturali. Natura Bresciana. Studi Trentini di Scienze Naturali.

Il Natur~lista Siciliano. Bollettino Ornitologico Lombardo. Picus. Gli
ornitologi alto-atesini di lingua tedesca hanno pubblicato in prevalen-
za su Monticola. Dagli anni /70 hanno iniziato inoltre la pubblicazione

varie riviste naturalistiche divulgative, a volte con brevi contribu

Istituto Zoologia
Università ài Pavia
Piazza Botta 9
27100 PAVIA
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ti ornitologici originali: Uccell-i, Natura e Montagna, Il Té i eobi et ti i vo,
Avifauna, Panda, Airone. Alcuni articoli di italiani sono poi comparsi su
riviste straniere.

Alcuni contributi sono apparsi in volumi unici: Una vita per la Nat~
ra, SOS Fauna, Scritti in memoria di Augusto Toschi, Reintroduzioni-tecni
che ed etica.

Dagli anni '70 sono inoltre aumentati i contributi ornitologici a va
ri convegni, tra cui: Simposio Nazionale di Conservazione della Natura
Convegno Unione Zoologica Italiana, Convegno Società Italiana di Etologia,
Convegno Siciliano di Ecologia, Convegno Società Italiana di Biogeografia.
Nel 1981 è stato tenuto un primo convegno specificamènte ornitologico (I
Convegno Italiano di Ornitologia), e altri sono attualmente in preparazi~
ne.

Nonostante la dispersione dei contributi nelle pubblicazioni citate,
la Riv. Ital. Orn., Uccelli d'Italia e Avocetta sono state gli unici pe-
riodici specifici di ornitologia, e il loro andamento è rappresentativo
della quantità e del tipo di studi compiuti.

Analisi dei tre periodici
~el calcolo dei parametri indicativi dell'andamento dei periodici

abbiamo consiòerato solo gli articoli più lunghi di 1.5 pagine. Per il nu
mero di Autori/anno, ognuno è stato conteggiato solo una volta anche se
ha firmato lavori su più riviste. Per gli articoli con uso di statistica
il criterio minimo è stato che includessero almeno me d i e e deviazioni stan
dardo

Il numero di Autori è un buon indice della popo~azione di ornitologi.
Gli Autori (Fig. 1) si mantengono intorno a 20 fino al '65 (con minimi di
13 dal '57 al '59), aumentano a oltre 30 nel '73-' 74, e salgono poi rapi-
damente fino a circa 90 nel '78-'81.

Le pagine stampate annualmente (Fig. 1) si mantengono intorno a una
media di 200 fino al '63. Dal '64 inizia un graduale aumento fino al '73
(ben 694 pagine sulla Riv. Lt a l, Orn.); questo aumento però è dovuto al
crescere delle pagine per articolo, mentre il numero di articoli rimane
costante (Fig. 2). In questo periodo compaiono infatti le voluminose mon.c:!.
grafie faunistiche sulle isole italiane e su altre zone, ad opera soprat-
tu~to di Moltoni. Dopo un lieve calo nel '74, il numero di pagine aumenta
costantemente dal '75 in poi, con un contributo anche delle due nuove ri-
viste che iniziano le pubblicazioni. Il numero di pagine per articolo di-
minuisce nel '74 e si mantiene intorno a 8, con leggera tendenza all'au -
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FIGURA l - Numero di Autori, e numero di pagine stampate per anno. Somma delle tre rivi
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FIGURA 2 - Numero medio di pagine per articolo, e numero di articoli.
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mento. Ciò è da attribuire sia alla minore disponibilità delle redazioni
ad accettare articoli lunghi, che hanno alti costi di stampa, sia ad una
maggiore capacità di sintesi degli Autori.

Il numero di articoli/anno è indice della produttivitd degli ornito
logi (Fig. 2). Dai circa 30 articoli nel '50 si arriva ad un minimo di 13
nel '64. Segue un aumento incostante fino al '73, poi più rapido dai 49
nel '73 ai ~6 nel 1980.

40 40

I30
30 I

20 20 ~« Oo J-
i= w
(/) +Z

,'/'.",~ 10 10 -.i
lf ... ,#'/ '/.'~'\ .. '#

O
()_ ~ f.. W

'](:j. ~~..f'

1950 60 70 80
FIGURA 3 - Numero di articoli di argomento faunistico, e di argomento ecologico o etolo

gico. La parte di articoli su Avocetta è al di sopra della linea punteggiata;
la parte su Ucce~~i d'Ita~ia è tra la linea a croci e la linea tratteggiata.

Gli argomenti trattati mostrano precise tendenze. La faunistica (e-
lenchi di osservazioni, liste f aun i st i ch e locali) ha sempre costi tu ì to lo
argomento più frequente per gli ornitologi italiani (Fig. 3). Gli artico
li faunistici aumentano dal 1973, da una media di 15 ~~r gli anni prece-
denti, fino ad oltre 20; il massimo ~ nel '79 con oltre 40, e negli ulti
mi anni vi è una lieve diminuzione. La Riv. Ita~. Orno e la sede di ele-
zione per i contributi faunistici, che ne costituiscono l'ossatura. Gli
articoli di ecologia e quelli di etologia sono presentati sommati in Fig.
3; è evidente il loro aumento dal '75 in poi, ma il numero di articoli di
ognuno dei due argomenti non supera i lO per anno. Inoltre bisogna consi
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derare che alcuni articoli classificati come etologici sono semplici br~
vi segnalazioni di comportamenti curiosi senza altri approfonàimenti,sp~
cie prima del '60. Attualmente Avocetta ospita la maggior parte di que -
sti articoli e ne è caratterizzata. Gli articoli.vari (recensioni, necro
logi, notizie, contributi metodologici e quelli non classificabili nelle
altre categorie) non mostrano una tendenza precisa fino al '7S,quando
passano a 19 (dai 3 dell'anno precedente) per arrivare ai 36 nel 1980
(Fig. 4). L'aumento recente degli articoli vari, che trattano aspetti p~
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FIGURA 4 - Numero di articoli di argomenti vari, e di fisiologia e morfo1ogia. Articoli
sulle tre riviste come in Fig. 3.

ralleli della ricerca, sono un sintomo del fermento_ esistente nel mondo
degli appassionati di ornitologia, e della necessità avvertita da molti
di riflessione e di arricchimento culturale. Buona parte delle varie so
no comparse su UccelLi d'ItaLia. Gli altri argomenti (fisiologia e mor-
fologia, Fig. 4 conservazione, museologia, migrazione) non mostrano
tendenze precise.

E' interessante notare un recente aumento della c o ll ab o r a t i.v i t à ne
gli ultimi anni: il numero medio di Autori/articolo (Fig. 5) è stato vi
cino a l fino al 1978, per aumentare poi fino a circa 1,4. Ciò è dovuto
probabilmente alla necessità di affrontare le ricerche moderne con l'a~
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FIGURA 5 - Numero di Autori per articolo. ~ledia (-) e valori per Avooetta (D), Riv.
Ltal., Orn; (O), Uooel.Li: d'Italia (6).
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FIGURA 6 - Frequenza di articoli comprendenti un'elaborazione statistica dei dati. Me-

dia e valori per-le riviste come in Fig. 5.
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porto di più competenze, e anche alla maggiore disponibiliti a dividere
con altri gli oneri e gli onori delle ricerche.

L'uso della statistica nell'elaborazione dei dati (Fig. 6) ha ini-
ziato ad aumentare decisamente solo negli ultimi"3 anni, dimostrando che
il passaggio da indagini solo descrittive a ricerche interpretative è
tuttora in svolgimento.

Complessivamente, gli indici dell'andamento dei periodici defini -
scono alcune fasi della recente breve storia dell'ornitologia. Dal 1950
al '65 circa la situazione di pubblicazioni e ricerche b stabile, con
un andamento piatto del numero di Autori e di contributi (faunistici ne!
la totalit~), ed una flessioni dal '60 al '65. Nel periodo '65-'75, qua!
che tendenza innovatrice è segnalata da un aumento di Autori e di artic~
li (sempre solo di faunistica) e di collaboratività. Dal 1975 tali ten -
denze aumentano molto rapida,nente, gli argomenti di ricerca si dif~eren-
ziano decisamente e nascono nuove riviste. Nel 1980-'81 pare accennarsi
ulla stabilizzazione; forse nuovi fattori sono necessari per ulteriori pr~
gressi.

Valutazioni qualitative sui periodici e sugli articoli sono impossl
bili. Indubbiamente negli ultimi anni le bibliografie degli articoli so-
no divenute più complete, e le discussioni inseriscono gli argomenti st~
diati nelle problematiche zoologiche generali." Avooetta ospita in genere
contributi più specialistici, la Riv. Ital. Orno tratta argomenti inte -
ressanti un maggior numero degli attuali appassionati, Uooelli d'Italia

potrebbe presentarsi come primo approccio alle osservazioni ornitologi -
che. I tre attuali periodici suddividono una messe di contributi poco
abbondante, e ancora più frammentata in pubblicazioni di uscita e repcrl
biliti illcerte, come gli atti dei convegni. Già dall'inizio ogni rivista
si è specializzata in particolari argomenti (faunistica: Riv. Ital. Orn~
ecologia ed etologia: Avooetta, segnalazioni, liste e primi contributi:
Uooelli d'Italia]. Ciò è positivo perche evita sovrapposizioni e offre ai
lettori vari argomenti e presentazioni differenti.
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ORNITHOLOGICAL JOURNALS IN ITALY, 1950-1981

The developrnent of the ornitological publications is reviewed. The
Rivista Ltaliana di Ornitologia was the only specific ornithological journal
until Uccelli d'Italia (1976) and Avocetta (1977) were issued. A graduaI
evolution of researches and papers is recognisable since 1965, but only
after 1975 some ecological works appeared, in addition to the traditio-
nal faunistic investigations.

Fig. l. No. authors, and no. printed pages/year. Sum of the three
journals.

Fig. 2. Average no. pages/paper, and no. of papers.
Fig. 3. No. faunistic, and no. ecological or etological papers.
Fig. 4. No. various, and no. morphological or museological papers.
Fig. 5. Average no. authors/paper.
Fig. 6. Frequency of papers with statistical treatment of data.

PERIODIQUES D'ORNITHOLOGIE EN ITALIE, 1950-1981

Le développement des publications d'ornithologie est discuté. La
Rivista Italiana di Ornitologia fut le seuI périodique jusque à la pa-
rution de Uc ce lli: d'Italia (1976) et de Avocetta (1977). Une év o Lu t i on
graduelle des recherches et des articles peut etre notée dès 1965, mais
seulement dès 1~75 les travaux écologiques accompagnent les enquetestr~
ditionnelles faunistiques.

Fig. l. No. d'auteurs, et no. de pages sur les trois périodiques.
Fig. 2. No. moyen de pages par article, et no. d'articles.
Fig. 3. No. d'articles faunistiques, et no. articles écologiques

ou étologiques.
Fig. 4. No. d'articles divers, et no. articles de morphologie ou

muséologie.
Fig. 5. No. moyen d'auteurs par article.
Fig. o. Frequence d'articles avec traitement statistique des don-

nées.

Ricevuto ottobre 1882
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OSSERVAZIONI SULLA LISTA ROSSA DEGLI UCC ELLI ITALIANI

Pierandrea BRICHETTI e Davide CANBI

Accogliendo l'invito degli Autori della Lista Rossa (Avocetta 1981,
5: 133-141), crediamo utile fornire alcuni suggerimenti per una stesura
definitiva. Non abbiamo considerato il paragrafo 3.2 (Migratory Species).
I dati si riferiscono a tutto il 1980; nel caso gli Autori avessero consi
derato anche il 1981, vi sarebbe da inserire anche Phalacrocorax pygmaeus
(2 coppie nidificanti nel 1981) al punto 3.1.4.

Paragrafo 3.1.1. - SPECIE ESTINTE
Inserire: Circus cyaneus da considerare estinto entro la prima metà

del XX· secolo, in quanto citato come nidificante nell'Italia sett~ da au
torevoli Autori del passato.

Paragrafo 3.1.2. - SPECIE MINACCIATE DI ESTINZIONE
Togliere: Hydrobates pelagicus da inserire al punto 3.1.5. in quanto

non si conosce l'attuale distribuzione e consistenza, nè si hanno adegua-
te informazioni sulla situazione storica. Nelle vicine Isole Maltesi pro-
spera una consistente popolaziDne (oltre 10.000 coppie).

Togliere: Eudromias morinelZus da inserire al punto 3.1.4. in quanto
specie presente da sempre con esigue popolazioni relitte (Appennino cen -
t ra le , Alpi centro-orientali).

Togliere: Larus meZanocephalus da inserire al punto 3.1.4. in quanto
specie di recente insediamento ed in progressivo incremento (25 cappie "nel
1978, circa 60 nel 1980).

Togliere: Larus genei da inserire al punto 3.1.4. con le stesse moti
vazioni della specie precedente.

Togliere: Gelochelidon niZotica da inserire al punto 3.1.3. in quan-
to non pare in declino, anche se è presente con piccole popolazioni.

Gr~ppo Ricerca Avifauna Nidificante
!·t"seoCivico di Scienze Natiural.i:
Via Ozanam, 4
2ZZfln ?r:;F;SCIA
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Togliere: Chlidonias hybrida da inserire al punto 3.1.3. in quanto
specie fluttuante, presente in alcune aree protette.

Togliere: Hydroprogne caspia da inserire al punto 3.1.5. in quanto
nidificante occasionale (1978) e con status da determinare.

Paragrafo 3.1.3. - SPECIE VULNERABILI
Inserire: Gelochelidon nilotica, Haematopus ostralegus, Ch~idonias

hybrida, Alectoris graeca in quanto specie sensibili a svariati fattori
di minaccia, con popolazioni autoctone difficilmente valutabili ed in
declino in molte zone. Cause AZ,A5,BI,B3,C,D.

Paragrafo 3.1.4. - SPECIE RARE
Inserire: Larus melanocephalus, Larus genei, Eudromias morinellus,

Picoides tridactylus specie accertata come nidificante in tempi recenti
(Alpi centro-orientali e orientali) con un numero imprecisato, ma sicu-
ramente limitato, di coppie. Cause AZ,AS,BI,C.

Anas strepera: con indice di abbondanza V/IV, specie lo-
calizzata ma regolarmente nidificante (es. Valli Comacchio) con un nume
ro molto ridotto di coppie; cause AI,A2,A5,BI,B3.

Sterna sandvicensis con indice di abbondanza IV,
di recente insediamento ed in progressivo incremento (7/8 coppie
1979, 35/38 nel 1980); cause AI,AZ,A3,A4,A5,B4,B5.

specie
nel

Chlidonias leucoptera con indice di abbondanza V, specie
di recente insediamento (1979) con una popolazione ridottissima; cause
AI,A2,A3,A4,A5,B4,B5,C.

Togliere: Haematopus ostralegus da inserire al punto 3.1.3 in
quanto specie presente con una ridottissima popolazione in un particol~
re habitat riproduttivo.

Togliere: Ficedula hypoleuca e Oenanthe leucura il cui status at-
tuale è da determinare (3.1.5).

Paragrafo 3.1.5. - SPECIE A STATUS INDETERMINATO
Togliere: Circus cyaneus da inserire al punto 3.1.1.
Togliere: Acrocephalus arundinaceus e Sylvia curru.ca specie ancora

presenti in vari ambienti idonei con consistenti popolazioni e localmen
te stabili.

Inserire: Hydrobates pelagicus, Anas acuta, Anas pene!ope, Burhinus

oedicnemus, Charadrius hiaticula, Hydroprogne caspia, Ficedula hypoleuca,

Ficedula albicollis, Locustella luscinioides, Acrocephalus paludicola,

Sylvia hortensis, Sylvia ruppelli , Oenanthe leucura, Coccothraustes coc
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cothraustes, Cardue~is spinus.

CATEGORIE DI ABBONDANZA
Sterna hirundo II anzichè III
Lyrurus te trix Il anzichè II l?
Vane L Lu s vanellus III anzichè IV
Gallinago q a l l i naq o V? anzichè IV?
Tringa totanus IlI/IV anzichè IV
Himantopus himantopus II/III anzichè III
Hirundo daurica IV? anzichè ? cause B4 BS
Turdus pi~aris 111 anzichè
Sy~via nisoria lII? anzichè ?

COMMENTS ON THE RED LIST OF ITALIAN BIRDS
Additions, cancellations and adjustments are suggested to the Red

List (Avocetta 1981, 5: 133-141) for: Extinct species, Species threate
ned with extinction, Vulnerable species, Rare species, Species of unde
termined status, and for the categories of abundance.

COMMENTAIRE A LA LISTE ROUGE DES OISEAUX ITALIENS
Additions, radiations et modifications sont conseillées pour la Li-

ste Rouge (Avocetta 1981, 5: 133-141) dans les catégories: Espèces étein
tes, Espèces menacées d'extinction, Espèces vulnerables, Espèces à sta.-
tus indéterminé, et Catégories d'abondance.

Ricevuto dicembre 1982
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NOTIZIE

CONGRESSI SVOLTI

DISTRIBUZIONE E POPOLAZIONE DEI LARIDAE IN ITALIA

A seguito dell'Assemblea C.I.S.O. 1982, si è svolta nel pomeriggio
del 21 novembre 1982, presso l'Istituto di Zoologia dell'Università di
BOlogna, una Tavola Rotonda sui Laridae.

Hanno contribuito:

- Nauro FASOLA, presentando il Rapporto 1982 dei dati raccolti dal gruE
po LARIDAE-ITALIA (censimenti completi per alcune specie e parziali per
altre) e discutendo i problemi e le tecniche di censimento.
- Giuseppe BOGLIANI, esponendo aspetti e tecniche dello studio della ni
dificazione in colonie.
- Pierandrea BRICHETTI,
Valli di Comacchio.
- Maria GROTTA e Mario
no reale in Campania.

illustrando la nidificazione dei Laridi nelle

MILONE, illustrando la distribuzione del Gabbia-

CONGRESSI IN PROGRAMMA

FIRST CONFERENCE ON BIRDS WINTERING IN THE MEDITERRANEAN REGIO:--i
23-25 febbraio 1984

Museo Storia :--iaturaledella Lunigiana
Fortezza della Brunella 54011 Aulla (NS)

ARGOMENTI: ecologia, etologia, distribuzione e migrazione degli Uccelli
svernanti nella regione Mediterranea.

PROGRAM~lA: comunicazioni di 30 min, posters, tavole rotonde.
Sono aperte le pre-registrazioni per la partecipazione e la present~

zione di contributi, da inviare ad Almo FARI:--iApresso il Nuseo.



206 NOTIZIE AVOCETIA 6

11 CONVEGNO ITALIANO DI ORNITOLOGIA

27-29 ottobre 1983
Parma, campus universitario

I lavori si svolgeranno sotto l'egida dell'Istituto di Zoologia
dell'Università e del C.I.S.O ..

LAR/OAE-ITAlIA

Si è costi tui to un gruppo di ricerca sui La ri da e in Italia. Nel 1982,
26 collaboratori hanno censito completamente le popolazioni ~idifica"ti
di Gabbiano corallino, Gabbiano roseo, Sterna zampenere, Beccapesci, Mi-
gnattino alibianche. Per altre specie (Gabbiano comune, Sterna comune,
Fraticello, Mignattino piombato, Mignattino comune) il censimento è sta-
to quasi completo, mentre informazioni più limitate sono state raccolte
per Gabbiano corso e Gabbiano reale.

La ricerca sui Laridae continuerà nel 1983 e 1984, coordinata dal -
l'Istituto di Zoologia dell'Università di Pavia e con il contributo del-
l'Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina. La ricerca si propone
di completare il censimento e lo studio della distribuzione, e di appro-
fondire aspetti dell'ecologia e problemi di conservazione.

Altre c611aborazioni sono necessarie per le zone non ancora coperte.
Per informazioni: Mauro FASOLA

Istituto Zoologia
Piazza Botta 9
27100 PAVIA

PROGETTO ATLANTE ITALIANO

.Con grande soddisfazione il C.I.~.O. annuncia la ripresa concreta
del Progetto Atlante, iniziato a livello nazionale oltre otto anni fa,
ma che, per motivi organizzativi e finanziari, si era praticamente are
nato. Ora la situazione ~ sostanzialmente migliorata grazie ai notevo-
li progressi, in alcune parti del nostro territorio, degli atlanti re-
gionali, ma soprattutto grazie ~ll'accordo stipulato dal C.I.S.O. con
l'Istituto Nazionale per la Biologia della Selvaggina, accordo che ci
consente di realizzare un'efficiente organizzazione centrale e perife-
rica. La ripresa del progetto avverra a partire dalla stagione ripro -
duttiva 1983. Per qualsiasi informazione, rivolgersi direttamente al
Centro Operativo del Progetto Atlante scrivendo o telefonando a:

DI'. Enrico MESCHINI

Museo Provinciale di Storia Naturale
Via Roma 234
57100 LIVORNO



1982 NITIZIE 207

ASSEMBLEA C.I.S.O. 1982

Il 21 novembre 1982, alle ore Il,30, si è riunita presso l'Istituto
di Zoologia dell'Università di Bologna, l'Assemblea straordinaria del
C.I.S.O., per discutere il seguente Ordine del giorno:

l. relazione del Direttore
2. situazione amministrativa e bilancio
3. attività del C.I.S.O.
4. rivista e pubblicazioni
5. riforma Statuto
6. var ie .

PUNTI l e 3 aLL'O.d.G.

Il Direttore (Sergio FRUGIS) relaziona sull'attività C.I.S.O. 1982,
ponendo l'accento sul processo in atto di riqrganizzazione del Centro.
Attività svolte: l) pubblicazione di Avocetta con regolarità, grazie al-
l'opera del redattore (Mauro FASOLA) e al supporto dell'Istituto di Zoo-
logia di Pavia; 2) realizzazione del 'Manuale dell'inanellatore', curato
dai soci Alessandro BARDI, Emanuele COPPOLA, ~Iauro FASOLA, Fernando SPI-
NA, in colLabo ra zi on e conL' I.N.B.S.; 3) presentazione alI'I.N.B.S. del
progetto di fattibilità e programma di realizzazione del Progetto Atlan-
te Italiano; 4) partecipazione all'organizzazione del l° Convegno 'sui
Censimenti Faunistici ad Urbino; 5) pubblicazione di un lavoro di Mario
CHIAVETTA sui rapaci del Parco Nazionale d'Abruzzo, in collaborazione con
il Parco.

Di recente la Stazione di inanellamento di Val Campotto è stata uf-
ficialmente riconosciuta dalla Regione Emilia-Roillagna come Osservatorio
Ornitologico, che verrà usato anche per svolgere parte dell'attività di-
dattica nell'ambito del Dottorato di Ricerca in Etologia.

Buoni gli scambi di Avocetta con le riviste straniere, curati sia
dalla Redazione di Pavia che dalla sede di Parma.

Relazione ed attività vengono approvati all'unanimità.

PUNTO 2 all'O.d.G.
Il Direttore dà lettura del Bilancio 1981-1982, dopo aver provvedu-

to alla distribuzione dello stesso. DE FRANCESCHI chiede che venga messa
la data di chiusura ufficiale del Bilancio al 20/11/82, e in tale data
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viene stabilito come chiuso.
BARBIERI solleva il problema delle quote sociali (vedere punto 6 al

l'O.d.g.) ed auspica l'immediato riassetto della Tesoreria, da cui dipe~
derà la vita futura del Centro.

PULCHER domanda come mai in Bilancio non risultano spese per Val Cam
potto e FRUGIS dà debita e soddisfacente spiegazione.

La situazione amministrativa ed il Bilancio vengono approvati a mag-
gioranza (2 astenuti).

PUN10 4 all'O.d.G.
FASOLA relaziona brevemente su Avocetta. Evidenzia il graduale mi -

glioramento della rivista; annuncia che altri miglioramenti SOlfO .aLlo st~
dio e s.arann o probabilmente .ì nt rodo t t i a partire dal 1983 (grafica, rias
sunti, contenuti, pubblicazione di sintesi di aggiornamento su vari arg~
menti, incentivazione alla diffusione). Conclude sostenendo che i migli~
ramenti, quali che siano, saranno possibili solo se sostenuti da una ri
organizzazione della Tesoreria e della Segreteria del Centro.

MEZZAVILLA (ed altri) mette in evidenza i problemi di distribuzione
di Avocetta. MESCHINI chiede a chi ha pazientato fino ad adesso di farlo
ancora per un poco, eh è la situazione generale sembra stia avviandosi ver
so la normalizzazione; fa seguito BRICHETTI che ~ropone di rimettere tut
to a zero e di ripartire da capo dal 1983.

PUNTO 5 all'O.d.G.
Varie modifiche dello Statuto, tendenti ad agevolare il regolare

svolgimento della vita associativa, vengono proposte da BOLDREGHIWI, di-
scusse con ampio dibattito (BARBIERI, BOGLIANI, BRICHETTI, DE FRANCESCHI,
FRUGIS, j"IESCHINI, ~!ILONE, MINGOZZI, MONTANARI e PANDOLFI) ed approvate
nella formulazione riscontrabile nel nuovo Statuto modificato che viene
allegato.

PUNTO 6 all'O.d.G.
BARBIERI chiede cÌle vengano stabilite le nuove quote sociali e co~

temporaneamente abolite le quote associative giovanili. Dopo ampia e g~
nera le discussione vengono così votate a maggioranza le seguenti quote:
abbonamento ad Avocetta L. 10.000.=, associazione (con diritto ad Avo -

cetta) L. 20.000.=, abbonamento ad Avocetta per Enti L. 50.000.=

La seduta viene tolta alle 13,20.
il o erbal i z zani:e
Enrico MESCHINI
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STATUTO DEL CENTRO ITALIANO STUDI ORNITOLOGICI

Approvato dall'Assemblea del 14 dicembre 1982

ART. l

E' costituito in Parma, presso l'Istituto di Zoologia dell'Università di
Parma, il CENTRO ITALIANO STUDI ORNITOLOGICI - C.I.S.O.

ART. 2
Obbiettivo del Centro è l'organizzazione della ricerca ornitologica in l
talia, su basi scientifiche. Il Centro che potrà giovarsi delle struttu-
re universitarie nazionali e della collaborazione di qualificati Istitu-
ti di ricerca nazionali ed esteri, si prefigge di operare in stretto col
legamento anche con le associazioni private e le forze amatoriali in ge-
nere siano esse organizzate o meno in Associazioni, al f ì ue di operare a~
che il coordinamento delle ricerche ornitologiche e di colmare così una
grave lacuna nel campo delle scienze naturali nel nostro Paese.

ART. 3

Possono aderire al Centro, tutti coloro che intendono operare nel setto-
re delle ricerche ornitologiche, siano essi persone fisiche che aderisc~
no a titolo personale o quali rappresentanti di Enti ed Associazioni. La
domanda di iscrizione, presentata da 2 soci, viene sottoposta all'appro-
vazione preventiva del Comitato Scientifico Permanente. L' accoglimento
della domanda è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea. L'iscrlzione
al Centro, comporta il versamento di una quota annua minima che verrà
stabilita di volta in volta dagli Organi Direttivi del Centro. L'iscri -
zione dà d ir i tto a ricevere gratui t arnen t e le pubblicazioni periodiche (bo.!,
lettino, notiziario, ecc ...) edite dal Centro e particolari condizioni di
favore nell'acquisto di altre eventuali pubblicazioni inerenti l'attivit~
di ricerca svolta dal Centro.

ART. 4
Gli Organi Direttivi del Centro, sono rappresentati da un Cornitato Scien
tifico Permanente formato da undici soci e da una Direzione.
Il Comitato Scientifico Permanente si artjcolerà in diversi gruppi di la
voro a seconda delle varie necessiti. delle ricerche e per l'organizzazi~
ne e la gestione dei diversi progetti di ricerca che verranno impostati
,1 nnua lmen te .
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La partecipazione ai vari programmi dei gruppi di lavoro è aperta a
chiunque abbia aderito al Centro ed alle sue finalità. Spetterà tutta-
via al Comitato Scientifico Permanente di decidere l'accettazione o me
no della collaborazione delle singole persone e/o delle Organizzazioni
e Istituti di ricerca già esistenti.
Il Comitato Scientifico Permanente eleggerà tra i suoi membri un Diret
tore, un Segretario e un tesoriere. Inoltre provvederà alla nomina del
Redattore delle pubblicazioni. Le cariche avranno la durata di tre an-
ni e potranno essere riconfermate. Tutti i membri del Comitato Scienti
fico si impegneranno a coadiuvare il Direttore nell'espletamento delle
sue funzioni a seconda delle proprie competenze e nell'ambito dei gru~
pi di lavoro di cui faranno parte.
Nel caso di finanziamenti esterni per determinati progetti e/o ricer -
che, sarà il Comitato Scientifico Permanente a decidere l'accettazione
dei finanziamenti stessi e il loro corretto impiego.
La rappresentanza legale e giudiziale del Centro nei confronti dei ter
zi ed in giudizio, spetterà al Direttore.
Il Comitato Scientifico Permanente si riunirà almeno una volta all'an-
no, per l'approvazione dei bilancio consuntivo e preventivo e per dec~
dere i programmi comuni di ricerca. Per ogni consultazione riguardante
argomenti di competenza del Comitato, il Direttore potrà chiedere il
parere dei singoli membri anche per lettera.

ART. 5
Il patrimonio del Centro è costituito da:
a) beni mobili di proprietu del Centro;
b) da offerte e donazioni. Le entrate sono costituite dalle quote di

iscrizione, da gestiolli fisse ed occasionali, da introiti vari.
ART. 6

Assemblea dei soci. Hanno diritto di voto nell'assemblea i soci rego -
larmente iscritti da almeno tre mesi e in regola col pagamento delle
quote sociali. E' ammesso il diritto di delega nel limite di una dele-
ga per ciascun socio presente. L'Assemblea è costituita e vota valida-
mente, con la presenza di metà dei soci più uno in prima convocazione
e qualunque sia il numero dei soci intervenuti in seconda convocazione.
Le votazioni si fanno:
a) per appello nominale;
b) per alzata di mano;
c) per scrutinio segreto.
Le elezioni segrete servono, di norma, per le nomine a cariche diretti
ve. In caso di voto segreto, l'Assemblea nomina tra i presenti due scru
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tatori.
L'Assemblea ha i seguenti compiti:
- discutere e approvare il rendiconto annuale e il bilancio preventivo;
- eleggere il Comitato Scientifico Permanente e Il Collegio dei Reviso-

ri dei Conti alle scadenze di ogni triennio.
L'Assemblea è convocata con l'invio di avviso ad ogni socio almeno qui~
dici giorni prima della convocazione. Essa è presieduta dal Direttore
del Centro o da un altro membro del Comitato Scientifico Permanente da
lui delegato.
Le delibere adottate dall'Assemblea debbono essere riportate in proces-
si verbali firmati dal Presidente.
Direttore. Il Direttore del Centro è nel contempo Presidente del Com i t a
to Scientifico Permanente. Egli viene eletto dal Comitato Scientifico
Permanente e d~ esecuzione alle deliberazioni del Comitato stesso. In
caso di necessità il Direttore può assumere da solo le decisioni di peE
tinenza del Comitato Scientifico Permanente provvedendo poi, appena Po!
sibile, a convocare il Comitato medesimo per metterlo al corrente delle
decisioni adottate.
Il Direttore ha la rappresentanza e la firma legale.

ART. 7
L'esercizio sociale va dal l° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il
Direttore provvederà alla compilazione del bilancio che verrà sottopo -
sto all'Assemblea generale dei soci entro 120 giorni dalla Cniusura del
l'esercizio per la discussione e l'approvazione.

ART. 8
Il collegio dei revisori dei conti è composto da due persone nominate ~
gni tre anni dall'Assemblea. Esse sono elette e rieleggibili tra i soci
o anche tra persone esterne al Centro.
Il collegio dei revisori vigila sull'andamento della gestione del Cen -
tro e ne riferisce all'Assemblea con la relazione al bilancio.
I revisori debbono controllare l'amministrazione del Centro accertando
la regolare tenuta della contabilità sociale e controllando che le spe-
se e la gestione dei fondi del patrimonio sociale siano conformi alle
norme di Statuto ed alle deliberazioni assunte dagli Organi dell' Asso -
ciazione.
Il collegio dei revisori deve, altresì, accertare almeno ogni semestre,
la consistenza di cassa procedendo in qualsiasi momento ai conseguenti
controlli. Nel caso di rilevante irrègolarità, il collegio deve riferir
ne immediatamente per iscritto al Comitato Scientifico Permanente.
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ART. 9

Le modifiche del presente Statuto possono essere proposte dagli organi
sociali o da almeno due terzi dei soci cui spetta l'esercizio dei dirit
ti sociali.
Qualora siano proposte dagli organi sociali, esse devono essere portate
a conoscenza dei soci almeno dieci giorni prima della data di convoca -
zione della Assemblea straordinaria che dovrà deliberarle.
Qualora invece le modificazioni statutarie siano proposte dai soci, es-
se devono essere formulate per iscritto ed il Direttore del Centro deve
convocare l'Assemblea straordinaria entro trenta giorni dal ricevimento
della relativa comunicazione, per sottoporre ad essa le modificazioni
proposte nonchè il parere su di esse espresse dal Comitato Scientifico
Permanente.
Le modifiche non possono investire gli scopi fondamentali del Centro.
Le delibere devono essere approvate da almeno due terzi dei soci e da
almeno due terzi dei componenti del Comitato Scientifico Permanente.

ART. lO

Lo scioglimento del Centro può essere deliberato dall'Assemblea dei so-
ci da convocarsi appositamente quando ne venga fatta normale richiesta
al Direttore, da parte di almeno due terzi dei soci con diritto di voto
e da almeno due terzi dei componenti il Comitato Scientifico Permanente.
Lo scioglimento del Centro può essere deliberato solo con l'intervento
in prima convocazione di almeno tre quarti dei soci con diritto al voto;
in seconda convocazione, la deliberazione sarà valida con l'intervento
di almeno due terzi dei soci con diritto di voto, fra i.quali sono com-
presi almeno i due terzi del Comitato Scientifico Permanente.
La delibera che decide lo scioglimento del Centro dovrà essere presa da
almeno i due terzi dei soci e dei membri del Comitato Scientifico Perma
nente, degli intervenuti.
In caso di scioglimento l'Assemblea nominera uno o due liquidatori scel
ti tra i soci. Gli attivi patrimoniali saranno destinati ad Enti o Isti
tuti che operano nel settore delle ricerche ornitologiche.
Per quanto non è previsto dal presente Statuto, valgono le norme di le[
le in materia di Associazioni.
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8/8L10GRAFIA ORNITOLOGICA

La rubrica bibliografica di Avocetta sviluppa particolarmente gli argomenti: meto
di di ricerca, biologia di specie alpine e mediterranee, zoogeografia, lavori ornitolo
gici riguardanti l'Italia. Si esaminano inoltre articoli di argomenti vari di alto in=
teresse. Sono esclusi gli articoli apparsi su Rivista Ita~iana di Ornito~ogia, G~i uc-
cel.ii. d'Ttal.i a e Uccelli-Pro Avibus per i quali si dà per scontato l'interesse per il
lettore italiano. L'indirizzo che compare dopo ogni recensione è quello del primo auto
re dell 'articolo. Si pregano coloro che pubblicano su riviste pocoidiffuse di inviare
un estratto alla redazione di Avocetta per la recensione.

Giuseppe Bog~iani

Autori delle recensioni di questo numero: G. Boq l-iani., P. Br-iohebt-i , M. Eaeo l-a , R. Dar
de~li, E. Meschini.

LIBRI

BRICHETTI, P. lY82. Uccelli del Bresciano. Amm. Provo Brescia, 136 pp.,
numerose illustrazioni.

L'Autore, noto per i suoi importanti contributi alla conoscenza dell'avifauna italia -
na , fornisce con questo libro un'ulteriore prova delle 'sue conoscenze in campo ornito-
logico e del "buon mestiere" di divulgatore. Precedute da una succinta ma efficace de-
scrizione del territorio provinciale, vengono considerate 327 specie, per ognuna delle
quali sono riportati i nomi dialettali bresciani (oltre tremila !), la fenologia ed una
valutazione dell'abbondanza, con le catture ed i singoli avvistamenti per le specie più
rare; per ogni specie nidificante (135 regolari, 9 rare, 5 occasionali e importate) è
riportata una cartina di distribuzione con un buon dettaglio ed un grafico della disrri
buzione altimetrica. E' nnteressante il quadro generale delle specie nidificanti, co~
indicazioni della dinamica e della consistenza numerica nell'ultimo decennio. Infine
una ricca bibliografia storica e recente raccoglie quanto è stato fino ad ora scritto
sull'avifauna bresciana.
E' un libro ben fatto, piacevole, con belle foto a colori ma senza ridondanza. Un uni-
co appunto mi sento di fare: considerato che il lettore medio, cacciatore o scolaro ,
non avrà molte conoscenze ornitologiche, ritengo che sia stato dato scarso spazio alla
biologia delle specie. A parte questo credo che l'ornitologo troverà il libro di Bri -
chetti molto interessante.

Giuseppe Bogliani

CAMPR.EDON, S., CAMPREDON, P., PIROT, J.Y. e TAMISIER, A. 1982. Manu e I
d'analyse des contenus stomacaux de canards et de foulques. Of
fice National de la Chasse, Paris, 87 pp.

Un manualetto agile ma completo, che tratta l'analisi stomacale dalla descrizione de -
gli ambienti di alimentazione, alle tecniche di analisi, alla determinazione del cibo,
fino all'elaborazione dei dati. La determinazione è agevolata da foto e disegni di semi
e invertebrati. E' centrato su anatre e folaga e può essere di interesse solo generico
per chi studia altri gruppi. (Centre d'Ecologie de Camargue, Le Sambuc, 13200 Arles,
Francia) .

i-!auro Fasola
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GALEOTTI, P. 1981. Parco Ticino. Gli Uccelli. Bibl. Parco Ticino. Gr. Ed.
Fabbri, 128 pp. numerose illustrazioni.

La Valle del Ticino è uno degli ambienti ornitologicamente più interessanti d'Italia; è
anche la zona di sfogo per molte persone provenienti dalle megalopoli del Nord e che
dedicano il loro tempo libero all'osservazione della natura. A questo pubblico ed alle
scuole si rivolge il libro che Paolo Galeotti, un giovane ornitologo collaboratore del-
l'Istituto di Zoologia dell'Università di Pavia, che ha scelto uno schema molto effica-
ce per trattare le varie specie: raggruppar le per ambienti. Si inizia così dagli uccel-
li degl è ••• ambue n t i umidi (28), tra i più preziosi del Parco del Ticino, con le oltre 20
mila anitre svernanti e le migliaia di coppie di Ardeidi nidificanti; si prosegue quin-
di con le specie dei boschi (15) dei coltivi (9) e dei centri abitati. Di ogni specie
vengono descritte estesamente le abitudini, l'alimentazione, la riproduzione, gli even-
tuali problemi di convivenza con le attività umane (danni alle coltivazioni) e la di-
stribuzione nel territorio del Parco. Un glossario finale è molto utile per il grosso
pubblico. Non sempre ottime sono le foto; ci si chiede come mai un'azienda editoriale
di grandi tradizioni continui ad utilizzare brutte foto di animali imbalsamati (come ad
esempio la Pantana di pago 51, la Cornacchia grigia di pago 104 a sinistra, il Barba
gianni di pago 108), quando da tempo si è sviluppata in Italia una fotografia naturali-
stica a buoni livelli. I testi sono chiari e ben curati; belle sono la grafica e l'impa
g i.nazione del libro, molto utili i disegni che illustrano particolari comportamenti. -

Giuseppe Bogliani

GAVRILOV, V.M. e POTAPOV, R.L. (a cura di) 1982. Ornithological studies in
the USSR. Nauka Publishers, Mosca, 2 volI. 501 pp.

Realizzata in occasione del 18° Congresso Internazionale di Ornitologia tenutosi a Mosca
nell'agosto 1~82, quest'opera raggruppa 29 lavori di 21 autori, già apparsi su riviste
sovietiche dal 1975 al 1980. Il lavoro degli ornitologi sovietici è quasi sconosciuto nei
paesi occidentali, se si escludono pochi articoli apparsi su riviste più conosciute e la
monumentale opera di Dementyev e collaboratori tradotta in inglese (Birds of the Soviet
Union); ciò è dovuto soprattutto alla scarsa diffusione della lingua russa. I due volumi
aprono una piccola finestra sulle ricerche altrimenti destinate a circolare esclusivamen
te in Unione Sovietica. Gli argomenti dei singoli contributi spaz i ano nei più ;diversi
campi dell'ornitologia; dai raffinati lavori di ecologia di A.A. Kistchinsky "Trophic re
lationship between birds and some invertebrates in tundra ecosistems" ai risultati di
ricerche su specie rare e poco note: S.V. Vinter: "Nesting of the Black-billed \o.'hite
Stork (Ciconia boyciana Swinoe) in the middle Amur Region"; R.L. Potapov: "New data on
the Caucasian Bl ack grouse, Lyrurus mlokoei.eoioei (Taczanowski)"; Yu.B. Pukinsky e I.V.
Ilynsky: "On the biology and behaviour of the Hooded Crane du r ing the nesting period".
Dai lavori tassonomici: V.H. Loskat "Parus hyrcanus (Sar et Lou d ) a distinct spe c i e s" al
le "rewiew" sui problemi evolutivi: L.S. Stepanyan "Reproductive isolation of populations
and criterion of species in birds". Dalla dinamica delle popolazioni: A.L Koushar "Po Iy
cyclicity of reproduction of song birds under the subalpine conditions in the Tien Shan";
Kh.A. Hihelson, A.A. Mednis e P.N. Bloom "Demography of nesting populations of ducks" ai
lavori etologici di V.E. Flint e P.S. Tomk ov i c h "Ecological and ethological isolation in
the Pectoral Sandpiper and the Sharp-tailed Sandpiper" e di A.V. Tikhonov e S. Yu. Fokin
"Acou s t i c s ign a l i.ng and behaviour cf waders in early ontogenesis" ~

Giuseppe Bogliani

RIVISTE

AVIFAUNA - Periodico Bimestrale di Ornitologia. Associazione Ornitologica
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Disolito usiamo il termine 1I0rnitologia" in un'accezione troppo vaga e comprensiva (ve-
dasi Avocetta 6(1982): 102-103); ci si intenderebbe meglio definendo Avifauna "Periodi-
co di Ornitofilia", in quanto si occupa dell'interessante campo dell' allevamento degli
Uccelli esotici e nostrani.
Il periodico, giunto nel 1982 all'anno V, si presenta agile e ben stampato. La struttu-
ra tipica di ogni numero comprende: un editoriale sui problemi dell'ornitofilia; una. se
rie di brevi articoli che illustrano specie e razze, e descrivono tecniche ed esperien~
ze di allevamento, in prevalenza di Uccelli esotici; alcune note sulla nidificazione o
su comportamenti curiosi di specie nostrane; chiudono le notizie sulle attività associa
tive e le mostre, e alcune pagine di pubblicità dei materiali per l'allevamento. Le no~
te sulla nidificazione offrono spesso spunti interessanti, ad esempio: predazione della
Ghiandaia sui nidi, nidificazione della Taccola, distribuzione dei nidi di Cor~idi, ni-
dificazione e comportamento della Pernice rossa.
Avifauna, sviluppando le esperienze sull'allevamento, dà un valido contributo di setto-
re alle conoscenze sulla vita degli Uccelli.

Mauro Fasola

BIOLOGIA GENERALE

ALATALO, R.V. 1982. Multidimensional foraging niche organization of foli~
ge-gle2nire birds in northern Finland. Ornis Scand. 13: 56-71.
In foreste finlandesi di conifere sono state studiate le nicchie alimentari
multidimensionali di 9 specie di Passeriformi (Rampichino alp., Luì grosso,
Regolo, Cinciallegra, Cincia mora, C. dal ciuffo, C. bigia alp., Fringuello
e Peppola) in relazione alle scelte osservate (specie arborea; taglia, al -
tezza e parte dell'albero; posizione di alimentazione), calcolandone ampiez
za e sovrapposizioni. I dati dimostrano una distribuzione regolare delle-
specie nello spazio, Qve ciascuna si sovrappone alle altre nelle stesse pro
porzioni. La scelta della specie arborea e della parte dell'albero spiegano
da sole il 77% delle differenze delle nicchi-e in estate e 1'87% in inverno.
I visitatori estivi, di dimensioni maggiori, sfruttano parzialmente risorse
non usate dai residenti, che, ?er la taglia minore, possono raggiungere gli
apici dei rami più sottili. (Dept. of Zoology, Univo of Uppsala. P.O. Box
561, 751 22 Uppsala, Svezia). E.M.

ALERSTAM, T. e HOGSTEDT, G. 1982. Birds migration and reproduction in re-
lation to habitats for surviva1 and breeding. Ornis Scand. 13:
25-37.
Gli Autori suggeriscono che l'evoluzione di diverse strategie migratorie e
riproduttive siano da mettere in relazione alla auantità di spazio disponi-
bile per la riproduzione e la sopravvivenza. Gli uccelli con 'survival habi
tat' in surplus avranno, per la forte competizione riproduttiva: a) imrnatu~
ri che utilizzano a lungo i 'survival habitats' (età della I deposizione dif
ferita); b) covate ridotte; c) scarsa produttività; d) migrazione postnuzia-
le (ad. prima dei juv.) breve e precoce; e) muta dopo di questa. Dall'esame
della biologia di molte specie di uccelli si dimostra che quelle che posseg
gono tali caratteristiche hanno anche un surplus di 'survival hab.' (es., a
natre tuffatrici e limicoli litoranei). Quelle che hanno caratteristiche op
poste (es., anatre di superficie e limicoli di acque interne) posseggono io
vece un surplus di habitat riproduttivo. (T.A.: Dept. of AnimaI Ecology, u~
niv , of Lund , 223 62 Lund, Svezia). E.M.
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AMAT, J.A. 1982. The nesting b i o log y of ducks in the Ma r i sm as of the Qu~
da1quivir, south-",estern Spain. Wi1dfo",1, 33: 94-104.
Descrizione di posizione, predazionet cause di abbandono e parassitismo dei
nidi di Germano, Canapiglia, Fistione turco e Moriglione, con dati sulla
riuscita della nidificazione. (Unidad de Ecologia y Etologia, Estacion Bio-
logica de Donana, Sevilla 12, Andalucia, Spagna). G.B.

BIBBY, C.J. 1982. Studies of ",est Pa1earctic birds. 184. Moustached War -
b1er. Brit. Birds 75: 346~359.
In una panoramica sulle conoscenze attuali sul Forapaglie castagnolo, l'Auto
re riporta nuovi dati sull t'alimentazione, da cui la specie risulta essere
una 'spigolatrice' di prede di dimensioni ridotte. Dalla comparazione della
biometria alare con specie vicine (Cannaiola e Forapaglie) si evidenziano le
particolarità dell'ala del F.c. (arrotondamento, maggior numero di smargina-
ture ecc.) che possono essere messe in relazione con: a) la minor percorren-
za migratoria rispetto alle altre specie; b) il diverso comportamento alimen
tare. Vengono prese anche in esame le ragioni addotte da Leisler per l'attrT
buzione del F.c. al genere Acrocephalus e tutte le differenze fra Forapaglie
e F.c. che possono agevolarne l'identificazione. (RSPB, The Lodge, Sandy, Bed
fordshire SG19 2DL, GB). E.M.

VE FRANCESCHI, P. 1981. Etologia del Fagiano di Monte. Dendronatura 2: 7-
36.
Osservazioni di molti anni compiute sulle arer.e delle Alpi Carniche e sulle
montagne veronesi. Descrizione del comportamento e àell'ambiente. (Museo Civi
co St. Naturale, Lungadige P.ta Vittoria, Verona). G.B.

FARINA, A. 1982. Il ruolo delle aree coltivate mediterrannee nello sverna-
mento di popolazioni di Uccelli. Boll. Zool. Supp. 1982: 72.
Dati e indici di alcune comunità ornitiche. M.F.

FASOLA, ~!. 1982. Perchè alcune specie di Uccelli nidificano in colonia?
Ipotesi e conferme. Boll. Zool. Supp. 1982: 74.
Discussione dei vantaggi adattativi della nidificazione in colonie e dati a
conferma di una delle ipotesi. G.B.

FISHER, D.J. 1982. Report on roving tit flocks project. Brit. Birds 75:
370-374.
Sono riportati i risultati di un progetto tendente a determinare la composi
zione e la presenza di gruppi misti di cince (Parur coeruLeus, P. major, p~
ater e Aegithalos caudatus) in vari ambienti (conifere, bosco deciduo e sie
pi). Oltre a rappresentare un ulteriore esempio di collaborazione (55 colla
boratori), fornisce alcuni dati interessanti: l) i gruppi misti sono piU
comuni in inverno; 2) Cinciallegra e Codibugnolo sono le specie più equire-
partite nei tre ambienti; 3) Cincia mora è più comune .ne ILe conifere, Cin -
ciarella e Codibugnolo negli altri due ambienti; 4) fra le specie di non-ci n
ce associate risultano pi~ comuni Regolo, Rampichino e Fringuello nei tre a;
bienti, Picchio muratore nel bosco deciduo. (56 Western Way, Sandy, Bedford~
shire SG19, GB). E.M.
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HALLER, H. 1982. Raumorganisation und Dynamik einer Population des Stei -
nadlers (Aquila chrysaetos) in den 2en t ra La lpe n . Orn. Beob. ;rg:

163-211.
Importante studio sull'ecologia e sulla dinamica di una popolazione di cin-
quanta coppie di aquila (Aquila chrysaetos) nelle Alpi centrali. Il territo
rio considerato comprende un'area di 5500 km2 nelle Alpi grigionesi e val ~
tellinesi (Museumstrasse 13, 7260 Davos). R.L.

~~GRINI, M., PIRISINU, Q. e RAGNI, B. 1982. Note etologiche sull'Aquila
reale. Boll. Eool. Supp. 1982: 113.
Osservazioni di comportamento durante la caccia. M.P.

MASSA, B. e SARA', ~1. 1982. Dieta comparata del Barbagianni (Tyto alba
(Scopoli) in ambienti boschivi, rurali e suburbani della Sici· -
lia (Aves. Strigiformes) Naturalista sicil. S.IV,VI (1-2): 3-15.
E' stata studiata la nicchia trofica del Barbagianni in ambienti boschivi ,
rurali e suburbani, per un totale di 30 siti differenti. Il confronto dei
dati permette di rilevare come la scelta delle prede cada in funzione della
loro frequenza in natura. Pitymys savii e i Crocidurini sono risultati pre-
de preferenziali nei boschi, P. savii e Apodemus cfr.sylvatieus nei siti
suburbani. Tali prede trovano la maggior frequenza in estate e in inverno;
in primavera e autunno la nicchia trofica si allarga e si ritrovano nella
dieta prede sostitutive, tra cui molti Artropodi nei boschi, a conferma del
la teoria del foraggiamento ottimale. (1st. Zoologia, Via Archira i, 18. -
90123 Palermo). P.B.

M.J\RQUISS, M. e NEll'TON, l. 1982. The Go sh awk in Britain. Brit. Birds 75:
~43-260.
Sorvegliando tutti i siti riproduttivi di Astere conosciut~ ~n Gran Breta -
gna, ove questo Accipittide è il più scarso dei predatori diurni, si è potu
to appurare che la causa che limita maggiormente l'espansione di questa spe
cie (o ne riduce addirittura gli effettivi) risulta essere la persecuzione-
umana (difficile stabilire il ruolo dei falconieri). Il 90% degli Astori
pervenuti agli autori erano morti, infatti, per cause imputabili direttamen
te (caccia, trappolaggio) o indirettamente (avvelenamento o altro) all'uomo.
Alla stessa maniera, i nidi ubicati in zone più facilmente accessibili aVe-
vano una produttività mediamente ridotta del 50% rispetto a quelli più ir -
raggiungibili. (H.H.: Inst. of Terrestrial Ecol., Bush Estate, Penicuik,
Midlothian EH26 OQB, GB). E.M.

MOORE, F.R. 1982. Sunset and the orientation of a nocturnal bird rnigrant:
a mirror experiment. Behav. Ecol. Sociobiol. lO: 153-155.
Il passeriforme Passerulus sandwicensis, migratore notturno, è stato saggia
to in imbuti di Emlen, senza la possibilità di vedere il cielo notturno e
con la posizione del sole al tramonto spostato di 90° verso Sud, tramite
specchi; dei controlli vedevano regolarmente il sole. La diversa rotta dei
due gruppi (controlli: giusta per la migrazione primaverile; sperimentali:
spostata di 70° dalla direzion~·attesa, secondo lo spostamento effettuato),
dimostrano che la posizione del sole al tramonto sembra essere insufficien-
te a fornire l'informazione direzionale per la migrazione di questi uccelli.
(Dept. of Biology, Univo of Southern Mississipi, Hattesburg, Mississipi 39401,
USA). E.M.
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'PEDROLI, J.-C. 1982. Activity and time budget of Tufted Ducks on Swiss la
kes during winter. Wi1dfow1 33: 105-112.
Osservazioni anche notturne con telescopio fotomoltiplicatore. L'attività
alimentare avviene soprattutto di notte. Durante le ore diurne prevalgono
le attività di riposo e di conforto (Inspecteur chasse et peche, Chateau
16, Ch-2000, Neuchatel, Svizzera). G.B.

RICE, W.R. 1982. Acoustica1 10cation of prey by the Marsh Hawk: adapta -
tion to concea1ed prey. Auk 99: 403-413.
L'Albanella reale risulta essere in grado di localizzare acusticamente la
preda. E' stato infatti provato, in laboratorio e in campagna, che la sua
risoluzione angolare lungo l'asse orizzontale (2°) è simile a quella del
Barbagianni e di circa 5-6 volte superiore a quella di altri predatori
diurni. Il Barbagianni, però, può localizzare la preda ad una distanza
quasi doppia. In campagna l'Albanella reale è in grado di individuare l'o
rigine delle emissioni vocali di eventuali roditori senza aiuto di indica
zioni visive od acustiche, che possono comunque essere sfruttate, integr~
dole con qùelle acustiche. (Dept. of Zoology, Univo of California, Davis,-
California 95616, USA). E.M.

FAUNISTICA

BATTAGLINI, M., CIANFICCONI, F. e RAGNI, B. 1982. Esempio dell'interesse
biogeografico sistematico ed ecologico delle raccolte faunisti
che locali. Boll. 2001. Supp . 1982: 11.
Esame degli esemplari più interessanti di due raccolte dell'Umbria. H.F.

DE fRANCESCHI, P. 1981. Il Fagiano di Mon t e in provincia di Verona. In
"AA.VV. La Lessinia-ieri oggi domani", Verona pp. 23-28.
Esposizione in forma divulgativa della distribuzione nel Veronese e della
biologia della specie. G.B.

GALEOTTI, P., BARBIERI, F., BOGLIANI, G., FASOLA, ~1., ~IERIGGI, A. e PRI-
GIONI, C. 1982. Censimento degli Anseriformi e delle Folaghe
svernanti nella Valle del Ticino. Gennaio 1981-1982. Boll. Zool.
Supp. 1982: 83.
Totale di ca. 21.000 acquatici lungo il Ticino. M.F.

GRAVINA, ~I.e BOITANI, L. 1982. Rapporto di un'indagine sulle attuali cono-
scenze della fauna italiana. Boll. Zool. Supp. 1982: 97.
Numero totale di specie e numero specie minacciate. Per gli Uccelli riporta
la lista di Avocetta 5: 133-141. M.F.
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~~SSA, B. 1982. Il gradiente faunistico nella penisola italiana e nelle i
sole. Atti Soc. ita1. Sci. Nat. Milano 123: 353-374.
In 5 taxa, tra cui gli Uccelli, si è osservato un gradiente di impoverimen-
to del numero di specie da Nord a Sud, contrariamente a quanto osservato al
trove. Il fenomeno può essere dovuto all'effetto penisola. (1st. Zoologia ~
Via Archirafi, 18, 90123 Palermo). G.B.

THEVENOT, M. 1982. Contribution à l'étude écologique des Passereaux fore-
stiers du Plateau CentraI et de la corniche du Moyen Atlas (Ma-
r oc ) , L'Oiseau et R.F.O. 52: 21-86; 97-152.
Dalla realizzazione di 38 censimenti (mappaggi ed I.P.A.) in ambienti di fo
resta, distribuiti dai 1750 m del Medio Atlante ai 3-400 m della Meseta,ve;
gono descritti i popolamenti di uccelli durante il periodo riproduttivo i;
un'ampia fascia campione del marocco atlantico. Composizione e struttura
delle comunità di uccelli vengono messe in relazione alla struttura dei va-
ri ambienti ed esaminate statisticamente in maniera dettagliata. Oltre -a
questo l'autore compie un'analisi della composizione biogeografica delle co
munità censite, secondo l'attribuzione delle varie specie che le compongonZ
ai diversi tipi faunistici, e della loro evoluzione lungo le sequenze vege-
tazionali studiate. (Inst. Scientifique, Dép. de Zoologie, et Ecol. animale
B.P. 703, Rabat-Agdal, Marocco). E.M.

TOSO, S. e TOSI, G. 1981. Studio della popolazione ornitica lungo l'asta
del fiume Po nella zona di Caorso (PC). Riv. Idrobiol. 20: 337-
381.
Censimenti condotti con i metodi dei percorsi campione, del conteggio diret
to degli svernanti e delle specie coloniali e del mappaggio per i passeri -
formi di canneto. Fenologia del passo e della nidificazione. Osservazioni
sulla nidificazione della Sterna comune e del Fraticello. (LN.B.S.,Vià Sua
delli Guelfi 23A, 40064'Ozzano E.). G.B.

~1ETODI

BRUBECJ\, M.V., THOMPSON, B.C. e SLACJ\, R.D. 1981. The effects of trap -
ping, banding, and patagial tagging on the parental behaviour
of Least terns in Texas. Colonial Waterbirds, 4: 54-60.
Le marche al patagio alare· non modificano il comportamento dei Fraticelli ;
per evitare l'abbandono del nido è però opportuno catturare gli animali lon
tana dalla colonia, per esempio nelle zone di riposo. (Dept. of j,ildlife and
Fisheries Sciences, Texas A and M University, r.ollege Station, Texas 77.843
USA). G.B.

CUISIN, J. 1982. L'identification de~ crlnes de petits passereaux. II.
L'Oiseau et R.F.O. 52: 15-19.
Si tratta della prosecuzione di un lavoro, comparso sulla stessa rivista (51:
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18-31. 1981), in cui si forniscono dati biometrici su altre 9 specie di Passe
riformi: Tottavilla, Averla piccola, Saltimpalo, Fanello, Peppola, Crociere ~
Strillozzo, Higliarino di padule e Storno. Ognuna di queste viene anche para-
gonata con specie che hanno il cranio con caratteristiche simili. (40, rue
Pierre Corneille, 78000, Versailles, Francia). E.H.

DE FILIPPO, G. 1982. Sulla analisi delle barre di rigetto nello studio del
l'alimentazione dei rapaci diurni: genere Circus. Boll. Zool. Supp.
1982: 56.
Le borre permettono solo analisi qualitative e non quantitative. H.F.

ER\HN, R.M. 1981. Cen su sing wading birds colonies: an update on the "Flight
-line" count method. Colonial Waterbirds, 4: 91-95.
Tentativo di messa a punto di un metodo di stima della consistenza di colonie
di Ardeidi col conteggio di animali osservati in volo ai bordi della zona di
nidificazione in un tempo standardizzato. La variabilità per ogni specie da
colonia a colonia non permette di effettuare buone stime; sulle 13 colonie os
servate l'errore complessivo, sul totale dei nidi, è stato però solo del 10%~
(Higratory Bird and Habitat Research Laboratory, U.S. Fish and Wildlife Servi
ce, Laurel, Haryland 20708, USA). C.B.

GOCHFELD, N. 1981. Differences in behavioura1 responses of young Common
terns and B1ack Skimmers to intrusion and handling. Co10nia1 Wa
terbirds, 4: 47:53.
Descrizione del comportamento dei pulcini durante le visite dei ricercatori al
le colonie. Consigli sui procedimenti più opportuni durante e dopo l'inanella=
mento. (Dept. of Envirornnental and Community Hedicine, C.H.D.N.J. - Rutgers Me
dical School; Piscataway; New Jersey 08054, USA). C.B.

MINEAU, P. e WESELOH, D.V.C. 1981. Low-disturbance monitoring of Herring
gull reproductive success on the Great Lakes. Colonial Waterbirds,
4: 138:142.
Viene presentato un metodo che permette di stimare la sopravvivenza dei pulci-
ni fino a 21 giorni, con una approssimazione del 95% e con un disturbo molto
basso. (Canadian Wi ldlif e Service, Canada Centre for Inland l''aters,P.O. Box
5050, Burlington, Ontario, Canada L7R4A6). C.B.

ROCHFORD, J.M. e WILSON, H.J. 1982. Va1ue of biometric"data in the determi
nat i.on of age and sex in the lI'oodcock (Scolopax ru st ì coLa) . US Dep.
Int. Fish Wildl. Ser. Wi1dlife Research Report 14: 158-167.
L'età può essere distinta dall'usura delle primarie. Per il sesso: peso, ala,
coda e tarso sono differenti tra maschi e femmine, ma con molta sovrapposizio-
ne; perciò anche con metodi statistici raffinati il 20-30% degli esemplari ri-
schia di essere classificato in modo errato .. E' necessario prosegu i re la ricer
ca di un altro carattere distintivo. M.F.
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VARIE

BIJLSMA, R.G. 1981. Bergflui ter Phylloscopus bonelli als broedv og eI in Ne
derland. Limosa 54: 57-62.
Il Luì bianco nidifica irregolarmente in Olanda. Dal 1974 al 1980 trovati 9
nidi. Descrizione degli ambienti di nidificazione. cibo e metodi di caccia.
(Bovenweg 36, 6721 H2 Bennekom, Olanda). G.B.

BURGER, J. 1981. Effects of human disturbance on colonial species, parti-
cularly gul1s. Co10nia1 Waterbirds 4: 28-36.
Rassegna delle osservazioni personali dell'Autore sulle forme e gli effetti
del disturbo umano in colonie di uccelli. (Dept. of Biology and Center for
Coastal and Environmental Studies, Rutgers Univ., New Brunswick, New Jersey
08903 USA). G.B.

HILLGARTH, N. e KEAR, J. 1982. Diseases of stiff-tai1ed ducks in captivi-
ty. Wi1dfow1 33: 140-144.
Risultati delle autopsie di 401 Oxyura mortL Ln 22 anni al Wildfowl Trust.
Le principali cause di morte sono state: enterite, polmonite, tubercolosi e
traumi vari. (Wildfowl Trust, Martin Mere, Burscough, Lancs, Gran Bretagna)
G.B.

MARCSTROM, V. e KENWARD, R. 1981. Movements of wintering goshawks in Swe-
den. Vi1trevy 12: 1-36.
Dati su età, sesso, peso, date di cattura e spostamenti di 1213 Astori cattu
rati ed inanellati in 52 diverse località della Svezia. La popolazione è stI
mata in 13.600-52.800 animali in epoca post-riproduttiva. (Inst. Zoophysio--
logy, University of Uppsala, Box 560, S-75122, Uppsala, Svezia). G.B.

PRIGIONI, C. e SACCHI, L. 1982. Prima segnalazione italiana di Leuaoayto-

zoon e akh ar of f i in Cornacchia griga (CoY'vus aOY'one cOY'nix). Bol1.
Zool. Supp. 1982: 152.

SACCHI, L., PRIGIONI, C., r,IELLEY, n.r , e r,IEZZATESTA, G. 1982. Presenza di
emoparassiti appartenenti ai generi Leuaoaytozoon e HaemopY'oteuB

(Apicomplexa, Haemosporina) in Accipitridae, Falconidae e Stri-
gidae catturati in Italia. Bol1. Zool. Supp. 1982: 169.
Protozoi parassiti del sangue. M.F.

SPANO', S. e PODESTA', E. 1981. Quindici anni di inanel1amenti a Chiavari
e Lavagna (Osservatorio Ornitologico Ligure); risultati e osse~
vazioni. Bo11. Museo 1st. Bio1. Univo Genova 43-49: 143-168.
Inanellati 12.187 uccelli di 107 specie, 27 riprese (0,2%). Fenologia della
migrazione. (1st. Zoologia, Via Baldi, 5, 16126 Genova). G.B.
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