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ALTRI GENI DI RIPARTIZIONE DEL NERO E DEL ROSSO

 

Introduzione
Oltre ai geni della serie E ne esistono altri che agiscono sulla ripartizione dell’eumelanina e
della feomelanina. Possiamo distinguere tali geni in due gruppi fondamentali:
   geni che estendono il nero
  geni che restringono il nero.

1. GENI DI ESTENSIONE DEL NERO
Oltre agli alleli E e ER, esistono altri fattori che possono intensificare l’effetto eumelanizzante,
capaci così di giocare un ruolo importante sia sui colori primari che secondari. Nonostante la
loro importanza, spesso la conoscenza di questi intensificatori del nero è piuttosto scarsa.
Gli interessi del passato sugli intensificatori dell’eumelanina si concentrarono su ceppi neri, o
quasi, che non presentavano un piumino giovanile nero né gli effetti dominanti ed epistatici
della mutazione E. Per fare un esempio, la varietà Brassy back - schiena d’ottone - del
Combattente inglese antico è omozigote sia per il gene e+ che per un gene autosomico
intensificatore dell’eumelanina. Di tutti i fenotipi descritti, solo la linea Massachusetts Recessive
Black è totalmente nera e si riproduce fedelmente; essa è caratterizzata da un piumino giovanile



come quello presentato da eb e da un iporachide bianco nei maschi adulti. Quando tale linea
viene incrociata con ceppi e+/e+ e con ceppi eb/eb, l’effetto più netto è una dominanza
incompleta. Si è quindi ipotizzato che, a determinare il piumaggio nero non-E, possano
intervenire 3, se non addirittura 4 geni.

1.1. Melanotico
Ml  melanotic

Autosomico incompletamente dominante  
Gruppo di associazione III  cromosoma 1

Dagli studi sul Brassy back appena citati si è giunti alla conclusione che in questa varietà è
implicato un solo gene eumelanizzante, il melanotico Ml, che è appunto una mutazione
autosomica dotata di dominanza incompleta in grado di estendere l’eumelanina a quelle
aree del piumaggio occupate da feomelanina.
Tutti i soggetti omozigoti per Ml sono praticamente neri, indipendentemente dall’allele
presente nel locus E. Solo i soggetti frumento risentono in modo meno marcato
dell’omozigosi per Ml. Sono soprattutto le femmine, sia eWh che ey, a presentare un mantello in
cui la colorazione di base è ancora riconoscibile pur essendo bruno scuro. I maschi
corrispondenti si avvicinano invece al nero esteso. Da ricordare che anche il petto salmone
della femmina dorata è poco sensibile a Ml, conservandosi praticamente intatto o perlomeno
evidente.
I soggetti eterozigoti per Ml sono nettamente più scuri del normale, specie a livello della
testa e della mantellina. In questa situazione le femmine frumento sono quelle a risentirne di
meno, in quanto presentano talora solo alcune tracce di nero distribuite irregolarmente sul
mantello.
Nel pulcino il gene del melanismo ha scarsa influenza sul piumino.
Dopo essere stato identificato, si è scoperto che Ml svolge un ruolo molto importante sia in
alcune colorazioni di base, sia in colorazioni secondarie come quaglia, orlato semplice e
doppio.
Gli sforzi, non seguiti da successo, per determinare la base genetica di certe linee nero recessivo,
suggeriscono l’esistenza di più di una mutazione in grado di intensificare l’eumelanina. Da
sola, la mutazione Ml non è in grado di rendere nero un soggetto di tipo selvatico, in
quanto rimangono delle tracce di rosso confinate alle spalle.
Inoltre, i geni melanotici ipotizzati da diversi ricercatori potrebbero non essere identici. Il gene



eumelanizzante di Crawford ha un legame molto stretto con quello della cresta a pisello P
(0,3% di crossover), mentre lo stesso gene di Carefoot si trova a 46 unità crossover dal locus
occupato dal gene P. Le relazioni di linkage tra questi due geni eumelanizzanti e altri due
marcatori, Pg e Db, concordano con le vedute di altri autori. Per cui il gene Ml di Crawford
probabilmente rappresenta una seconda mutazione eumelanizzante localizzata sullo stesso
cromosoma, oppure è una traslocazione di Ml in un locus strettamente legato al gene P.
Naturalmente la relazione tra i 2 geni melanotici deve ancora essere chiarita.
Si potrebbe affermare che Ml è l’inverso di Db, in quanto una singola dose di questo
secondo gene è in grado non di estendere, bensì di restringere il nero alla sola mantellina,
dipendendo ovviamente dal genotipo di base.
Il linkage di Db con P e Ml, corrispondente a circa 28 e 10 unità rispettivamente,
implica un linkage tra P e Ml di circa 18 oppure 38 unità, a seconda che il locus Ml si trovi tra P
e Db oppure in un altro punto. Il linkage tra Ml e P di circa 46 unità crossover, come calcolato
da Carefoot, suggerisce che il locus Ml è più distante da P di quanto non lo sia Db. Nel 1987
Carefoot ha potuto dimostrare che il locus Ml risiede tra Db e Pg, da cui deriva che l’ordine
dei 3 loci è Db_Ml_Pg, con Pg che si trova all’estremità opposta rispetto a P, per cui la
posizione relativa dei loci è la seguente: P_Db_Ml_Pg. Questi loci appartengono al III gruppo
di associazione (cromosoma 1) e hanno un linkage di circa 28, 10 e 10 unità rispettivamente.
Tuttavia, a causa della somiglianza tra i fenotipi descritti da Crawford nel 1986 e da Carefoot
nel 1987, sono necessari studi ulteriori per giungere a un chiarimento delle osservazioni dei due
ricercatori; non sarebbe strano il fatto che essi stessero studiando due mutazioni diverse dotate
di effetti simili.

Dall’incrocio tra un dorato puro e un soggetto Ml_Ml, si ottengono soggetti dorato scuro:  

Maschio dorato Femmina dorata
e melanotica

e+ ml+/e+ ml+  e+ Ml/e+ Ml
e+ = dorato
ml+ = non estensione melanica, allele di Ml di estensione melanica

100% dorato scuro
le femmine con petto salmonato

gameti femminili

e+ Ml e+ Ml

gameti maschili
e+ ml+ e+ ml+/e+ Ml e+ ml+/e+ Ml

e+ ml+ e+ ml+/e+ Ml e+ ml+/e+ Ml



Se si incrociano galli frumento scuro per la presenza di Ml_Ml, si ottengono soggetti frumento,
ma con testa scura, in quanto Ml è presente allo stato eterozigote dopo l’incrocio:  

Maschio frumento scuro Femmina frumento

ey Ml/ey Ml  ey ml+/ey ml+

ey = frumento recessivo
ml+ = non estensione melanica, allele di Ml di estensione melanica

100% frumento testa scura
gameti femminili

ey ml+ ey ml+

gameti maschili
ey Ml ey Ml/ey ml+ ey Ml/ey ml+

ey Ml ey Ml/ey ml+ ey Ml/ey ml+

Vediamo cosa accade se un soggetto frumento a testa scura viene a sua volta incrociato con
soggetti neri, omozigoti per Ml, ma eterozigoti per il gene frumento:  

Maschio melanotico
eterozigote in E

Femmina frumento
testa scura

e+ Ml/ey Ml  ey Ml/ey ml+

ey = frumento recessivo
e+ = dorato
ml+ = non estensione melanica, allele di Ml di estensione melanica
25% melanotico, frumento_dorato
25% frumento_dorato, testa scura
25% frumento scuro
25% frumento testa scura

gameti femminili

ey Ml ey ml+

gameti maschili
e+ Ml e+ Ml/ey Ml e+ Ml/ey ml+

ey Ml ey Ml/ey Ml ey Ml/ey ml+

Ml è pure responsabile della melanina epidermica, che può essere inibita da B; per cui i tarsi
di questi barrati sono sempre privi di tale pigmento, o presentano solo una lieve sfumatura
cenere.

1.2. Ebano
Ebano



Nelle varietà nere a tarsi gialli, Ml gioca il ruolo maggiore e forse è associato a geni minori di
estensione del nero, detti ebano, alcuni dei quali sono necessari per completare l’estensione
del nero alle spalle.
Sebbene esistano molti esempi di piumaggio nero tra le razze riportate negli standard, la loro
somiglianza è più fenotipica che genotipica. Senza dubbio una buona parte si basa sul gene del
nero esteso E, oppure sul gene ER. Può esistere tuttavia un piumaggio totalmente nero in
assenza di questi due geni.
Cote nel 1976 dimostrò la presenza di geni intensificatori dell’eumelanina nei soggetti neri con
genotipo E e ER, forse deputati a incrementare gli effetti epistatici di questi due alleli. Nello
studio di Cote nessuno dei soggetti eterozigoti per E sviluppò un piumaggio nero esteso in
assenza di eumelanizzanti. Il gene Ml era un componente di tutti i genotipi, eccetto che in una
popolazione nera allevata a caso e nel Combattente Inglese Moderno ER. Ml era unito al gene
dell’orlo nero, fatta eccezione per l’Ancona pomellata che era omozigote per Ml e per il non-
orlato.
Dai risultati ottenuti è stato possibile dedurre con certezza che i fenotipi nero esteso
abitualmente sono dotati di intensificatori dell’eumelanina che hanno lo scopo di aiutare
gli alleli della serie E nella loro compito di estensione del nero. L’allele E, anche da solo, è in
grado di trasformare un soggetto dorato in un soggetto nero. Ma solo un’omozigosi per E e
l’aggiunta di Ml in doppia dose permettono di realizzare il nero integrale.

2. GENI DI RESTRIZIONE DEL NERO
I fattori capaci di ridurre le aree eumelanizzate determinano un’estensione di quelle
feomelaniche, colorate in rosso, bruno, fulvo e oro. Pertanto la loro azione si svolge sulla
colorazione di base.
Queste mutazioni si comportano come antagonisti delle aree nere, e per lo più sono in grado
di determinare un fenotipo columbia o simil-columbia, in cui l’eumelanina è relegata alla
mantellina, alle ali, alle piume dei tarsi e alla coda. Il termine columbia indica questo modo di
distribuirsi del nero in seguito alla Columbian Exposition at the Chicago World’s Fair del 1893,
quando soggetti Wyandotte appartenenti a questa varietà furono esposti per la prima volta da
Briggs, che aveva già introdotto la Wyandotte bianca nell’universo avicolo.



Fig. III. 1   Wyandotte bianco columbia

I geni di restrizione tipo columbia sono particolarmente efficaci sul mantello delle femmine
non-E e sul petto nero dei maschi dorati. I geni meglio studiati sono il columbia - Co - il
dark brown o marrone scuro - Db - il mogano - Mh -, mentre altri geni, come quello della
diluizione Di e del piumino chiaro Li sono stati descritti solo sommariamente. Essi
interagiscono con gli alleli della serie E, con altri geni non attivi sul piumaggio (taluni
ipotizzano un’azione favorevole sul peso da parte di Co), forse con altri geni ancora
sconosciuti. Ne scaturiscono i vari fenotipi che descriveremo tra poco. Inoltre, due fattori di
restrizione del nero - Co e Db - giocano un ruolo importante nei genotipi che sono alla base di
molti disegni del piumaggio.  

Geni coinvolti nella restrizione dell’eumelanina a carico di mantellina, ali, tarsi e coda
Simbolo Nome Dominanza Effetto sulla feomelanina (1) Effetto sul nero esteso E



Co Columbia incompleta arancio oro scarso
Mh Mogano incompleta scurente scarso

Db Dark brown (2) incompleta (3) arancio marrone rende rossastro il pulcino nero
restrizione variabile nell'adulto

Di Diluizione incompleta diluizione spiccata ignoto

1  effetto riferito al rosso di tipo selvatico o al color salmone  
2  nome dato in origine, che si riferisce agli effetti sul piumino del nero dorato ER e del nero esteso E  
3  in presenza di ER agisce come gene influenzato dal sesso, essendo dominante nei maschi e recessivo nelle femmine  

Gli effetti di questi geni risultano maggiormente evidenti quando il soggetto ha un
genotipo e+ oppure eb. Gli effetti sui soggetti E, oppure ER, sono molto scarsi oppure nulli.
Talune classificazioni includono in questo gruppo anche il gene della diluizione Di, che invece
tratteremo all’inizio della V sezione. Potremmo discutere all’infinito, perché anche Bl - il gene
del blu - diluisce il nero e lo restringe a tal punto da farlo scomparire negli omozigoti, S può
diluire gli effetti del suo allele nei soggetti con piumaggio non da gallina, il gene B - barrato
legato al sesso - restringe il nero in barre. Da questo si arguisce che in biologia le classificazioni
sono spesso artificiose. Facciamo di necessità virtù, accontentandoci dello schematismo che
viene per lo più proposto. Tra qualche decennio nuove scoperte genetiche sovvertiranno
qualsiasi dogma classificativo.
I geni di restrizione del nero sono tre:
Co - columbia
Db - dark brown - marrone scuro
Mh - mogano
Sono tutti autosomici e dominanti incompleti. Mancano ovviamente nella colorazione
selvatica, che possiede gli alleli niente columbia, niente dark brown, niente mogano.
Il combinarsi di queste mutazioni ci offre alcune varietà di piumaggio che hanno come base il
columbia, e che fondamentalmente sono tre:
Columbia propriamente detto
Sia nel maschio che nella femmina il nero viene circoscritto al collo, alle ali, alla coda, alle
piume dei tarsi, nonché alla sella del gallo (Sussex, Brahma, Wyandotte).
Rosso coda nera
Sia nel maschio che nella femmina troviamo scarsa quantità di nero su collo, ali, coda; è
presente poco nero anche sulla sella del gallo (Rhode Island Red e New Hampshire).
Fulvo



Espressione estrema della restrizione: assenza di nero su collo, ali, coda, sella e tarsi
(Cocincina, Orpington).

Fig. III. 2  Brahma bianco columbia

2.1. Columbia
Co  columbia

Autosomico incompletamente dominante  
Gruppo di associazione III  cromosoma 1

Per dare un’idea delle capacità di questo gene, si pensi che è in grado di cambiare una Brahma
dark, cioè argento pluriorlata, nella varietà che definiamo bianco columbia, e il maschio tipo
Bankiva in un soggetto fulvo columbia. Allo stato eterozigote il gene Co possiede un’azione
completamente dominante nel maschio, ma lo stato omozigote è essenziale nelle femmine



completamente dominante nel maschio, ma lo stato omozigote è essenziale nelle femmine
per togliere il nero dal cuscino e dalla parte bassa del petto. Le differenze nel colore
dell’iporachide tra Brahma e Sussex è dovuta al diverso gene di base, eb - ey rispettivamente,
per cui la restrizione columbia è solo apparentemente identica. Le femmine Co_Co sono
identiche ai loro maschi, fatta eccezione per la sella, dove esse non presentano il nero. Si può
pertanto sentenziare che Co è un gene capace di uniformare il piumaggio nei due sessi.
Inizialmente questa mutazione fu classificata come gene ipostatico in una linea di soggetti bianco
recessivo e fu studiata per la prima volta nella Brahma fulva. Probabilmente è identica alla
mutazione ginger - Gr [1] - isolata nella Minorca fulva; tuttavia l'identità non è stata
dimostrata con test di genetica.
I fenotipi adulti si somigliano quando è in causa uno qualunque dei seguenti geni: e+, eb, eWh,
ey. I soggetti omozigoti per il columbia e per la colorazione di base eb/eb presentano una
distribuzione dell’eumelanina come descritto dall’American Standard of Perfection.  

Gallo
1 dorso 
2  3  4 groppone 
5 mantellina



Fig. III. 3  Piumaggio bianco columbia
o ermellinato

 

 

 

Gallina 
6  7 remiganti secondarie e primarie 
8 copritrici della coda 
9 dorso
10 mantellina

I maschi e+/e+ hanno il classico fenotipo del columbia; le femmine sono simili a quelle con
genotipo eb, ma presentano alcune punteggiature nere limitate al dorso.
I soggetti eWh/eWh differiscono dal columbia voluto dallo standard per la scarsa
eumelanizzazione, particolarmente evidente a carico delle lanceolate d’ambo i sessi.
Lo stato eterozigote per Co è discretamente attivo sul piumaggio dei maschi in presenza di
uno dei suddetti genotipi, anche se residuano tracce di nero alla sella; nella femmina



eterozigote persiste del nero a livello del cuscino e della parte bassa del petto.
Oltre ad agire sull’eumelanina, Co impartisce alla feomelanina un colore arancio-oro, o
ginger. Un singolo allele Co è in grado di cambiare in arancio-oro il petto salmone della
femmina selvatica e il mantello frumento.
Non esistono dati indicativi per ritenere che Co abbia qualche effetto degno di nota sul nero esteso
E.
L’espressione di Co a livello del piumino è estremamente variabile e dipende dalla presenza
di altri geni. In generale, l’azione sul pulcino risulta dall’interazione tra Co, gli alleli del locus E
e gli intensificatori dell’eumelanina non ancora definiti. In assenza di questi ultimi e in
presenza del gene eb, il colore del piumino del dorso è grigio chiaro oppure cannella, a seconda
che il pulcino sia argento oppure oro. Quando il colore di fondo è determinato da e+/e+, il
piumino è simile al precedente, salvo la striscia dorsale che è più evidente; in alcuni casi la
striscia del capo è appariscente. In presenza del frumento omozigote, la schiena è
essenzialmente chiara, bianca o oro.
Nei soggetti eb l’aggiunta di intensificatori dell’eumelanina provoca un piumino al dorso che
varia da grigio scuro a nero. Quando l’espressione melanica è al massimo, persino il ventre è
grigio, e l’unica area non nera è la parte anteriore della faccia. I pulcini più intensamente
eumelanizzati sono abitualmente femmine, che possono essere facilmente confuse con pulcini
eterozigoti per E. La versione eumelanizzata del piumino selvatico mostra, in modo tipico,
residui delle bande alla schiena e alla testa; tuttavia l’effetto sul piumino frumento dominante si
limita a uno scarso scurimento del dorso.

Co possiede una duplice influenza:
    modifica la ripartizione del nero relegandolo nei distretti occupati da piume di
copertura: mantellina, coda, ali, tarsi
 modifica la ripartizione del nero nel contesto della piuma, per cui, per fare l’esempio del
bianco columbia, nella mantellina il nero si dispone ai due lati del rachide e viene bordato di
bianco, le remiganti hanno il bordo bianco da un solo lato, l’iporachide nella Brahma è grigio
ardesia, talora bluastro, mentre è bianco nella Sussex.
Attenzione: gli anglofoni denominano buff columbia il nostro columbia o fulvo columbia, mentre
definiscono columbia oppure light il nostro ermellinato o bianco columbia [2] .
Possediamo tutti gli elementi per fissare i punti chiave dell’azione di Co:
GALLO: quando Co è omozigote in un genotipo e+, eb, eWh, ey, otteniamo sempre un fulvo
columbia. Quando è in causa il frumento, si ha una minor quantità di nero sulla sella e sulla



mantellina rispetto a quando sono presenti e+ oppure eb. Quando è presente anche il gene S,
allora si ottiene il bianco columbia . I galli eterozigoti per Co hanno praticamente un
fenotipo columbia, e raramente il petto è macchiato.
GALLINA: l’omozigosi per Co, su uno sfondo e+ oppure eb, determina il fulvo columbia e il
petto salmonato viene soppresso. È per questo che le femmine bianco columbia derivate da e+

hanno un petto bianco. Infatti Co_Co elimina il color salmone e il gene S determina il bianco.
Se Co è eterozigote, esistono differenze a seconda del genotipo di base:
eb_Co/eb_co+: una gallina eb possiede del nero nella parte bassa del petto e al cuscino della
coda.
e+_Co/e+_co+: una gallina con sfondo e+ ha un petto che va dal salmonato all’aranciato e una
schiena con pepatura.
ey_Co/ey_co+  eWh_Co/eWh_co+: le femmine frumento sono macchiate alla schiena.
I soggetti frumento sono meno eumelanizzati nelle aree di restrizione; la feomelanina diventa
un arancio-oro, come accade per la New Hampshire; Co è in grado di accentuare le differenze
tra l’azione dell’argento e dell’oro: questo fatto è di grande aiuto nel sessaggio dei pulcini S/s+

e s+/W; sempre il gene columbia intensifica l’espressione del barrato legato al sesso che si
esprime su uno sfondo e+ oppure eb.

2.2. Mogano
Mh  mahogany

Autosomico incompletamente dominante  
Gruppo di associazione sconosciuto

Manifesta bene i suoi effetti soprattutto su uno sfondo eb oppure e+. Oltre a determinare la
particolare colorazione mogano, possiede la capacità di indurre in ambedue i sessi una
restrizione del nero presente al petto, al collo, alla schiena e nelle piccole copritrici alari. La
coda diventa bruno-nero. Anche questo gene fu isolato per la prima volta nella Minorca fulva.
Nel maschio adulto restringe il nero del petto in modo caratteristico, in quanto sospinge il
nero dall’iporachide verso la parte distale e apicale della piuma, con un effetto dose
dipendente a seconda dell’omo/eterozigosi, per cui gli omozigoti sembrano possedere un
disegno pagliettato di entità variabile, cui fa da sfondo il rosso mogano.
Infatti Mh è stato introdotto nell’Amburgo pagliettata oro per l’effetto che dimostra nel
favorire la paillette. Per quest’azione, associata a quella d’intensificare il rosso, il mogano fa
pensare che in unione al bianco dominante giochi certamente un ruolo decisivo nella
Yokohama sellata rossa, che in definitiva è un pagliettato bianco su sfondo rosso  - .

file:///E:/summa%20gallicana/Summa%20Gallicanus/www.summagallicana.it/Volume3/colori/piumaggio/004_006.html
file:///E:/summa%20gallicana/Summa%20Gallicanus/www.summagallicana.it/Volume3/colori/piumaggio/019_005.html
file:///E:/summa%20gallicana/Summa%20Gallicanus/www.summagallicana.it/Volume3/colori/piumaggio/019_006.html


Yokohama sellata rossa, che in definitiva è un pagliettato bianco su sfondo rosso  - .
L’azione di Mh può essere riassunta dicendo che in ambedue i sessi causa una riduzione
dell’eumelanina a livello del dorso e delle ali, sospingendo inoltre il nero di ogni singola piuma
verso l’apice.
Un effetto addizionale del mogano è quello di scurire la feomelanina e con certe
combinazioni geniche ne risulta un piumaggio rosso scuro. Pare non agisca sul colore del
piumino. Osservazioni di Warren, confermate da Byerly & Quinn, hanno messo in evidenza,
nei neonati Rhode Island red a cresta semplice, un dicromatismo del piumino ereditario: l’85%
delle femmine presenta quote di nero variabili da una chiazzetta posta alla base della testa per
giungere a strisce nere su testa, collo e dorso; il 78% dei maschi non presenta alcuna macchia,
piccola o grande che sia.
Anche se Mh non è legato al sesso, i galli conservano sempre più nero delle galline. Si
rammenta che esiste un antagonismo tra una maturità sessuale precoce e una
colorazione rossa più intensa: i tardoni sono più scuri. Si è anche potuto concludere che un
piumino più scuro alla nascita sarebbe predittivo di un piumaggio adulto maggiormente
pigmentato. Il fenotipo rosso coda nera è proprio della Rhode Island red, la cui feomelanina
appartiene a una varietà particolare dimostrata con la fluorescenza. Questa razza possiede
come gene di base ey.



Fig. III. 4  Rhode Island red

2.3. Marrone scuro
Db  dark brown

Autosomico incompletamente dominante  
Gruppo di associazione III  cromosoma 1

Il nome attribuito a questo gene può trarre in inganno, in quanto induce a pensare che questa
mutazione sia la causa del marrone scuro osservabile in una Livorno perniciata scura, mentre
in questo caso potrebbe essere implicato un allele di un altro locus, del locus Dk.
Si è visto che il gene Db, isolato per la prima volta in pulcini Fayoumi [3] con barratura
autosomica, trasforma il piumino nero associato al gene ER in un piumino marrone scuro. Il
termine dark brown è ingannevole in quanto si è visto che questa mutazione, isolata e
ricombinata con e+ e con eb, possiede un effetto non tanto sul piumino del pulcino,
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quanto sulla colorazione di base, che si traduce in una distribuzione dell’eumelanina
secondo il tipo columbia.
Gli anglofoni scrivono Fayoumi anche Fayumi. Un egiziano verace mi ha scritto
perentoriamente di suo pugno che la traslitterazione della città dalla quale la razza ha preso il
nome è El Faiuom. L’enciclopedia De Agostini su CD riporta El Faiyûm, l’antica
Crocodilòpolis, attualmente con 167.000 abitanti e capoluogo dell’omonimo governatorato, 88
km a SSW del Cairo. Situata in una fertile oasi alla sinistra del Nilo, nell'omonima depressione,
è nodo stradale e ferroviario e attivo mercato agricolo con industrie tessili (cotonifici, lanifici),
della concia e del tabacco. La depressione di El Faiyûm è una regione di circa 1.800 km² situata
sotto il livello del mare, sulla sinistra del basso corso del Nilo, da cui la separa una stretta
striscia desertica alta fino a 157 m sm. A NW il fondo della depressione è occupato dal lago
Qârûn le cui acque si trovano a – 44 m. Irrigata dal canale Yûsef, la depressione è coltivata a
cereali, cotone, canna da zucchero, vite e olivo. Si tratta di una tra le più importanti stazioni
preistoriche egiziane, sulle rive di un antico bacino lacustre oggi occupato in parte dal lago
Qârûn, dove si sono succeduti insediamenti preistorici con datazioni comprese tra circa 6.300
e 5.800 anni fa. Grano, orzo e lino sono comunemente attestati insieme a strumenti per
l'agricoltura (falcetti, macine e pestelli). L'economia era integrata dalla pesca e dalla caccia.
Oltre ad accette e punte di freccia triangolari, è documentata una ceramica a superficie rossa o
scura. Sono stati inoltre rinvenuti molti resti fossili di numerose specie risalenti all'Eocene e
all'Oligocene. Famosi sono i Ritratti di Faiyûm: dipinti a encausto o a tempera su tavolette di
legno, furono rinvenuti tra le bende delle mummie nelle sepolture dell'oasi del Faiyûm e anche
in altre zone lungo il Nilo. L'usanza di fissare il ritratto del defunto sulla mummia è di
ascendenza faraonica, ma i ritratti del Faiyûm sono di epoca romana (sec. I-IV dC). In essi,
alcuni di autentico valore artistico, altri di modesto livello artigianale, lo stile derivato alla
regione da lontane eredità egizie si unisce allo spirito dell'ellenismo e alle più vivaci correnti
figurative dell'arte romana. Encausto: antica tecnica pittorica, in uso già presso i Greci per
dipingere su muro, legno, terracotta, marmo o avorio, in cui i colori sono sciolti nella cera fusa
per renderli resistenti alla luce e all'acqua, quindi applicati a pennello o a ferro riscaldato. La
tecnica del procedimento non è ancor oggi ben chiarita.
Vale la pena ricordare quanto detto a proposito del colore di base ebc: il gene Db allo stato
omozigote inibisce la curvatura del disegno, per cui lo spruzzato si trasforma in barrato.
Pertanto, la presenza singola o duplice del gene Db è in grado di modificare la disposizione
dell’eumelanina.
Nel gallo tipo Bankiva l’effetto maggiore di Db è quello di restringere il nero quasi interamente
alle ali e alla coda. Otterremo così un fenotipo rosso coda nera.
Il gene Db fu studiato da Campo & Alvarez nel 1988 in una razza spagnola detta Villafranquina.



Quando i maschi Villafranquina venivano incrociati con linee-prova dotate del gene ebc oppure
eb, i discendenti avevano un piumaggio simile alla razza Villafranquina, per cui si dedusse che
questa razza contiene l’allele Db insieme a uno dei due alleli della serie E, anche se è difficile
distinguere quale dei due sia presente.
I maschi adulti omozigoti per Db, con sfondo oro oppure argento, hanno la coda nera, le
lanceolate della mantellina non sono nere e l’eumelanina di ali e coda è presente in quantità
piuttosto ridotta.
Le femmine adulte omozigoti hanno un disegno che, per quanto riguarda il nero, somiglia a
una distribuzione modificata del tipo columbia, ma che nei soggetti eb/eb differisce per la
presenza di un simil barrato autosomico nella parte più bassa del petto e alla schiena. Anche
nelle femmine e+/e+ gli effetti sono simili, solo che Db ha un effetto relativamente scarso sul
salmone del petto e sul mantello delle femmine frumento.

Fig. III. 5  Fayoumi argento

Le femmine eterozigoti somigliano alle omozigoti, eccezion fatta per il disegno che è più
accentuato.
I maschi Db/db+ hanno un fenotipo molto variabile. Essendo più comunemente in causa e+,



eb, eWh, aggiungono una punta rossa alle piume nere del petto e posseggono un po’ più di nero
alla sella.
Questo gene modifica anche il colore della feomelanina, col risultato di un piumaggio
arancio-marrone, oppure arancio-bruciacchiato. Tutto ciò non si verifica sul petto
salmone o sul mantello frumento, dove si nota solo un salmone chiaro. I maschi omozigoti e+,
eb, eWh, mostrano tutti quanti un leggero ma consistente affievolimento della feomelanina del
dorso, dovuto a un’assenza o a una marcata diluizione di tale pigmento sui margini distali delle
piume della sella.
Tutti i piumini dovuti agli alleli del locus E vengono modificati da Db, particolarmente
quando sono omozigoti per questo gene.
Gli effetti su E e su ER si esprimono attraverso un piumino che, anziché essere nero, si fa
marrone scuro e che varia da un marrone scuro nella parte anteriore della faccia sino a dare un
pulcino interamente marrone, e ciò si verifica a seconda della dose di Db e del restante
genotipo.
Quantunque Db si comporti come dominante, si è visto che in presenza di ER agisce come
gene influenzato dal sesso, essendo dominante nei maschi e recessivo nelle femmine.
In presenza di e+ o di eb uno stato omozigote per Db si traduce in una spiccata riduzione delle
strisce marroni al dorso, che giacciono su di uno sfondo crema chiaro. Gli eterozigoti sono
denunciati da strisce bianco giallastre interposte più ampie, e nei soggetti eb sono caratteristiche
le aree marrone chiaro nella parte anteriore della faccia e nelle aree adiacenti alla parte
anteriore della cresta.
In una situazione ebc/ebc induce solo alcune macchioline e una vaga striscia laterale al dorso su
sfondo crema.
Db non si esprime sul piumino frumento.
Quando un pulcino ha un piumino marrone non vuol dire che Db sia per forza presente.
La presenza contemporanea di Co e Db determina il cosiddetto effetto decolorante,
specie nelle aree di restrizione condivise dai due geni. Questo risultato era attribuito a un altro
gene, e recenti studi confermano la prima affermazione, basandosi sul fatto che tale effetto
mostra un linkage col gene P della cresta a pisello corrispondente a 28 unità crossover, per cui
è determinato da qualche gene presente sul cromosoma 1. Questo gene è null’altro che l’azione
combinata di Co e Db. Per maggiori dettagli si veda la sezione V.8. di questo volume.
È importante quale gene della serie E determini la colorazione di fondo. Per i galli il gene di
base ha un’influenza estremamente piccola: quando Db agisce sui fenotipi e+, eb, ebc, eWh, ey si
ottengono tutti soggetti dorati. Con il gene ER si ottiene pur sempre un colore dorato, però
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con remiganti che rimangono nere, sia le primarie che le secondarie. Con E si hanno soggetti
neri.
Nelle galline l’effetto esplicato da questo gene è maggiore di quanto non si verifichi nel gallo:
 con eb le galline ricevono una ripartizione dei colori di tipo columbia con strisce sulla schiena
e sul ventre, nonché un petto più scuro
 con e+ presentano una ripartizione columbia, però il petto risulta color salmone
 con eWh e con ey si ottiene una colorazione del tutto simile alla precedente.
Db, insieme a Co e a Ml, è implicato nel disegno delle piume.

3. BASI GENETICHE DI ALCUNI FENOTIPI CON RESTRIZIONE COLUMBIA
Sebbene nelle restrizioni del nero tipo columbia la quantità di eumelanina sia molto variabile,
sono stati suggeriti tre gruppi:

columbia: mantellina, ali, coda e piume dei tarsi più intensamente eumelanizzate: Brahma
columbia e bianco columbia, Plymouth Rock bianco columbia

rosso  coda  nera:  l’eumelanizzazione della mantellina è relativamente ridotta: New
Hampshire, Rhode Island red, Sussex rossa, la spagnola Vasca

fulvo:  fenotipo caratterizzato essenzialmente da una mancanza di eumelanina nelle aree di
restrizione del nero: Orpington, Plymouth Rock, Minorca, Cocincina.



Fig. III. 6  New Hampshire

Anche se attualmente è possibile identificare il genotipo di base che giustifica le differenze tra i
suddetti gruppi fenotipici nonché le differenze in seno a ogni gruppo, esistono modificatori
sconosciuti che determinano variazioni cromatiche non direttamente legate agli alleli della
serie E.
Nel 1966 Somes & Smyth si dedicarono a una vasta serie di incroci utilizzando soggetti che
differivano tra loro per la quantità di eumelanina posseduta da mantellina, ali e coda. Ne
dedussero che i fenotipi in studio differivano a causa di un controllo ereditario su base
poligenica. Le razze sottoposte a incrocio furono la Rhode Island red (la più ricca di nero), la
New Hampshire (con nero in quantità intermedia) e l’Orpington fulva (priva di nero).
Interessante il fatto che tutte e tre le razze avevano in comune un genotipo di restrizione
columbia: tutti i discendenti di F2 e delle successive generazioni mostravano infatti un fenotipo
columbia. Non era il caso del piumino, a carico del quale alcuni fenotipi mostravano più




